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Introduzione: un bilancio negativo 

Quale è il contributo fornito dalla ricerca italiana al dibattito filosofico internazionale dell'ultimo mezzo secolo? Nel corso della 

tavola rotonda sul tema “Rapporti tra la filosofia italiana e le filosofie straniere”, organizzata dalla SFI nel contesto del convegno 

nazionale di Firenze (11 – 13 Novembre 1999), il bilancio tracciato per l’area anglosassone non è stato molto positivo.  

In sintesi: negli scorsi decenni l'Italia ha prodotto principalmente studi storici, letterari ed umanistici; importiamo di tutto, 

ma raramente esportiamo ricerca filosofica innovativa; nei paesi di lingua inglese la produzione filosofica italiana più recente è 

spesso considerata trascurabile. Il lavoro di Nicola Abbagnano e di Norberto Bobbio, e più in generale gli studi etico-politici, 

sono tra le eccezioni (si vedano i dati forniti nelle Tavole sucessive). 
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Questo bilancio negativo riassume fatti noti. Lo scopo di questo intervento non è quello di avallare o giustificare una 

valutazione negativa della ricerca filosofica italiana contemporanea¾se la filosofia di lingua inglese sia, almeno in parte, 

ingiustificata nel suo atteggiamento di disinteresse resta una questione aperta¾ma quello di contribuire a chiarire la portata del 

problema e provare ad individuarne le cause.  

 

Quattro banche dati per due domande 

Il primo compito è quello di cercare di fornire una risposta quanto possibile obiettiva alle seguenti due domande: 

1. quali sono i filosofi italiani noti nel contesto della ricerca filosofica in lingua inglese? Esiste una sorta di “canone”?1 

2. qual’è l’impatto che i filosofi italiani hanno avuto nel contesto della ricerca filosofica in lingua inglese, sia in assoluto che 

relativamente ad altri filosofi? 

Per rispondere a queste due domande è possibile consultare un vasto numero di banche dati. Quelle utilizzabili per un’analisi 

quantitativa devono soddisfare cinque criteri:  

1. rilevanza per la ricerca filosofica 

2. diffusione nel mondo anglosassone 

3. affidabilità delle informazioni fornite 

4. riconosciuta importanza 

                                                             
1 Il termine “canon” significa in greco “standard”, ed è utilizzato normalmente, nel mondo anglosassone, per indicare negli studi di teoria critica della 
letteratura l’insieme degli autori ritenuti classici, un corpo di scritti formatosi nel corso del tempo. Il termine ha spesso connotazioni conservatrici se non 
negative. Si tratta di una mediazione dagli studi biblici, dove il canone indica le scritture sacre che sono andate a formare il Nuovo Testamento. 
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5. utilizzabilità a fini ideometrici.  

Due importanti banche dati che purtroppo non soddisfano il criterio 5 a causa del loro interfaccia sono: il Dissertation Abstracts 

(DA, http://wwwlib.umi.com/dissertations/) e  il Citation Index (CI, http://www.isinet.com/products/citation/citation.html). Il DA 

è la banca dati delle tesi di master e dottorato accettate negli Stati Uniti  a partire dal 1861, contenente dati relativi ad oltre un 

milione di tesi. IL CI è la banca dati contenente informazioni sulle citazioni utilizzate nella letteratura periodica degli ultimi trenta 

anni. Altri strumenti non direttamente utilizzabili, se non in modo vagamente orientativo, sono i motori di ricerca sul Web, come 

Altavista (http://www.altavista.com/), ed i cataloghi delle biblioteche nazionali (British Library, http://www.bl.uk/index.html; 

Library of Congress, http://www.loc.gov/). Anche in questi casi, disaggregare i dati è  estremamente difficile (una ricerca su 

“Galileo” riporterà dati numerici relativi anche alla “Galileo spacecraft”, una ricerca su “Galileo Galilei” ignorerà tutte le pagine 

in cui solo il nome “Galileo” è utilizzato per fare riferimento allo scienziato, e così via). 

Tre banche dati che soddisfano in varia misura i criteri 1-5 sono:  

1) L’ Encyclopedia of Philosophy (EP) diretta da Paul Edwards (New York - London: Macmillan, 1972 orig. 1967), 8 volumi, 

oltre 1500 voci. Il supplemento, con 350 voci, uscito nel 1996, non contiene voci riguardanti la filosofia italiana. 

2) La Routledge Encyclopedia of Philosophy (REP) (New York - London: Routledge, 1998; 

http://www.routledge.com/routledge/rep/contents.html oppure http://burioni.it/news/novita/rep/index.htm,). La REP ha sostituito i 

classici volumi dell’EP. Diretta da Edward Craig, è il più ampio progetto editoriale realizzato fino ad oggi per la filosofia: 30 

curatori per altrettante aree tematiche, 1300 autori provenienti da 36 paesi diversi, 2065 voci, oltre 5 milioni di parole, 10 volumi 
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per un totale di 8912 pagine ed un volume di 500 pagine come indice. Tutti questi contenuti sono disponibili anche in formato 

elettronico su CD-ROM.  

3) Il Philosopher’s Index (PI; http://www.philinfo.org/ oppure http://burioni.it/script/rec.htm?rec=1671 i dati più aggiornati sono 

forniti dal distributore presso http://www.silverplatter.com/catalog/phil.htm). Il PI è la più importante banca dati bibliografica per 

la filosofia nel mondo anglosassone. Contiene informazioni su oltre 480 riviste nel settore, a partire dal 1940, per un totale di 

circa 215.000 voci, che aumentano ad un ritmo di circa 10.000 ogni anno. 

Una quarta banca dati utilizzabile per un controllo incrociato, sebbene non soddisfi in pieno tutti i criteri 1-5 è 

4) Index to Theses (IT) la banca dati delle tesi di master e dottorato accettate in Gran Bretagna e in Irlanda a partire dal 1970.  

 

Il canone della filosofia italiana secondo la ricerca filosofica in lingua inglese 

Nella Tavola 1 sono elencati, in ordine alfabetico, i 103 filosofi italiani che compaiono nell’EP e nella REP, come voci singole o 

all’interno delle due voci “Italian Philosophy” dell’EP e “Italy, Philosophy in” della REP.2 Non sono stati inclusi filosofi 

medievali catalogati a volte come “italiani”, come ad esempio Tommaso d’Aquino (per un catalogo “in corso” dei filosofi italiani 

che include anche i filosofi medievali si veda http://lgxserver.uniba.it/lei/filosofi/italiani.html). Ciascuna colonna indica la 

                                                             
2 La presenza, come voci singole, di due pensatori minori come Fardella e Gerdil, e l’assenza di filosofi come Beccaria o Spaventa, indicano chiaramente 
che la REP è stata disegnata in un contesto anglosassone. Fardella è noto per i suoi contatti internazionali (Leibniz) e per il fatto che Berkely dichiara 
espressamente che il suo antirealismo è diverso da quello fardelliano. Gerdil è noto perché discepolo di Malebranche e critico di Locke. Dati questi criteri, è 
sorprendente l’assenza di Peano.  
 



 5 

presenza o l’assenza di un filosofo in uno dei quattro contesti. In fondo è riportata la somma totale delle voci o delle occorrenze di 

nomi.  

Il primo dato evidente è che nelle due enciclopedie la filosofia italiana è rappresentata esclusivamente da uomini. 

Altrettanto evidente è che l’EP contiene circa il doppio delle voci dedicate dalla REP a singoli filosofi italiani e ne menziona un 

terzo di più. Si tratta di un fenomeno involutivo comune anche alle altre “filosofie nazionali”? È solo una questione di scelte 

editoriali, o questo cambiamento tra gli anni sessanta e gli anni novanta è significativo? Quali sono i filosofi esclusi e perché? Si 

tratta di un normale fenomeno di “selezione naturale”, in un contesto dove la popolazione di individui (in questo caso le voci 

enciclopediche dedicate ad un filosofo) è cresciuta più velocemente delle risorse ambientali che ne permettono la totale 

sopravvivenza (in questo caso lo spazio editoriale rappresentato dal numero di parole, di voci, di pagine e di volumi disponibili)? 

Sarebbe interessante cercare di dare una risposta a queste e ad altre simili domande storiografiche, ma in questo contesto è 

sufficiente registrare questa drastica riduzione.  

L’attuale canone della filosofia italiana, per la cultura di lingua inglese, può essere stabilito individuando quei filosofi (18 

in tutto) che compaiono sia nella EP che nella REP, sia come voci singole che nelle due voci generali. La Tavola 2 ordina i 

filosofi per numero di occorrenze e, in ciascun gruppo, per data di nascita. 
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L’impatto della filosofia italiana sulla ricerca filosofica in lingua inglese 

A questo punto, il livello di impatto3 scientifico raggiunto dal lavoro dei 103 filosofi elencati nelle Tavole 1-2 può essere 

apprezzato, almeno in parte, estrapolando alcuni dati dal Philosopher’s Index. Sebbene il PI non sia stato pensato per sviluppare 

analisi ideometriche dettagliate, la versione elettronica consente di controllare il numero di articoli in inglese che riguardano un 

determinato filosofo (subject) inteso sia come argomento che come fonte o strumento di ricerca (se la distinzione non è chiara, si 

pensi alla differenza tra un articolo che fa riferimento a Kant perché verte su Kant e un articolo che fa riferimento a Kant perché 

ne utilizza il metodo trascendentale). Ovviamente i dati sono cronologicamente limitati (solo a partire dal 1940) e parziali, dato il 

genere di riviste spogliate (notevole predominanza delle riviste in lingua inglese) e lo scarso riferimento alla letteratura non 

periodica. In generale, tuttavia, la ricerca filosofica di lingua inglese si basa soprattutto su un numero limitato di pubblicazioni 

periodiche recenti, e il PI resta il principale strumento attraverso il quale gli studiosi, non solo di lingua inglese, individuano le 

informazioni rilevanti per il proprio lavoro. La Tavola 3 fornisce i dati estratti dal PI relativi ai filosofi elencati nelle Tavole 1-2.  

 La discrepanza tra la collocazione di un filosofo all’interno del canone (valori della colonna C) e il numero di articoli 

concernenti lo stesso filosofo (valori nella colonna PI) può fornire un indice approssimativo del grado di vitalità di una 

determinata area di ricerca. Alcuni filosofi del canone, come ad esempio Cattaneo e Gioberti, sono presenti per ragioni di 

completezza storica ma in realtà non risultano argomento di studio o strumenti di ricerca nel mondo anglosassone. Altri, come 

Dante, il Cardinale Caetano, Pareto e Peano, sono pensatori di notevole impatto, la cui posizione è tuttavia meno centrale nel 

canone filosofico perché, come è ben noto, la loro fama è legata soprattutto a discipline limitrofe. Per cercare di analizzare questi 

                                                             
3 Per un chiaro articolo introduttivo sull’ “impact factor” delle riviste specialistiche si veda http://www.isinet.com/hot/essays/7.html 
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fattori e rendere la distinzione più evidente, la Tavola 3 fornisce quello che in realtà è solo un esperimento: in essa i filosofi sono 

ordinati anche secondo il grado di vitalità (V) dell’area di ricerca rappresentata dal loro lavoro, considerando quest’ultima come 

una funzione esponenziale del numero di articoli (PI) ad essi dedicati, elevato al grado di canonizzazione (C). I valori sono 

espressi in logaritmi a base 10, con arrotondamenti a due cifre decimali, sia per semplicità notazionale, sia perché in questo modo 

la formula V = Log PIC mantiene ragionevolmente bassa la discrepanza tra filosofi famosi e permette di assegnare un valore V = 

0 a tutti i casi in cui PI è 0 oppure 1. Ciò significa che un autore con grado di canonizzazione 4 può perfettamente risultare privo 

di reale interesse scientifico (V = 0) nel senso sopra specificato. Un ulteriore vantaggio è che questa analisi rispecchia il carattere 

tendenzialmente conservativo e “scolastico” (nel senso di “scholastic”) del processo di canonizzazione: all’interno di una 

determinata tradizione, un filosofo ha un grado positivo di canonizzazione che può solo crescere (C ³ 1). Un filosofo fuoriesce dal 

canone se e solo se (a) subentra una prolungata assenza nella letteratura di riferimento, tanto che (b) la letteratura di riferimento in 

cui compariva il filosofo diventa troppo datata e viene superata da nuovi strumenti di riferimento. Solo un filosofo “classico” 

riesce a superare queste fratture nella tradizione, sopravvivendo anche nel nuovo contesto.     

Fin dove sono affidabili i dati estrapolati dal PI? Un riscontro delle informazioni offerte nelle colonne C, PI e V è fornito 

dall’ Index to Theses. Si tratta di un riscontro purtroppo solo parziale, in quanto i dati estrapolati dal IT riguardano tutti i settori 

disciplinari, ma come si può osserrvare, l’unico dato veramente anomalo nella colonna IT è quello relativo a Francesco Patrizi da 

Cherso. 

Per poter apprezzare i valori riportati nella Tavola 3, è utile avere altri termini di paragone. Nella Tavola 4 sono riportati i 

dati PI relativi ad una selezione di 35 filosofi tratti dal canone occidentale, oppure molto noti nel mondo anglosassone. Il grafico 
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nella Tavola 5 mostra una selezione dei primi 10 filosofi nelle Tabelle 3 e 4, il grafico nella Tavola 6 mostra le percentuali dei 

due totali dei valori PI. 

 

Alle radici del problema: giornalisti o calciatori? 

È chiaro che la precedente analisi fornisce solo un quadro quantitativo molto generale della diffusione della filosofia italiana nel 

mondo anglosassone. Basti ricordare che alcune tradizioni sono più “citazioniste” di altre (ma quella italiana è tra le 

“citazioniste”), e che una ricerca per “subject” può indicare forse la fama ma non neccessariamente l’importanza o la profondità 

di un filosofo (e vice versa: un filosofo importante non è necessariamente un filosofo famoso).4 Gli stessi dati forniti nelle sei 

Tavole si prestano ad una serie di elaborazioni statistiche ben più complesse ai fini di una più dettagliata analisi ideometrica. 

Quello che la precedente analisi mostra inequivocabilmente è che la ricerca filosofica italiana contemporanea è largamente 

ignorata dal mondo di lingua inglese. Perché?  

Secondo i nostri colleghi stranieri, quella che a loro appare come una mancanza di una robusta riflessione innovativa è 

legata alla scelta di abbandonare la scienza e soprattutto il suo metodo a favore della storia del pensiero filosofico e delle idee e di 

un atteggiamento puramente interpretativo. Scelta autolimitante, perché in questo senso la storia della filosofia diventa non molto 

più importante, per un filosofo, della storia della fisica per un fisico. In realtà le cose sono più complesse. Nella Tavola 4 

compaiono molti filosofi che hanno avuto ben poco a che fare con le varie scienze matematiche, fisiche o naturali. Non è tanto la 

                                                             
4 Come è noto, quando si svolge una ricerca bibliografica alcuni di questi limiti possono essere controbilanciati consultando il Répertoire bibliographique 
de la philosophie (International Philosophical Bibliography) pubblicato dall’ Institut Supérieur de Philosophie, dell’Université Catholique de Louvain. 
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maggiore o minore dimestichezza con il metodo scientifico in se a fare la differenza, quanto la  capacità di liberarsi dal peso di 

quella “coscienza storica”, di cui parla Nietzsche nel saggio “Sull'utilità e il danno della storia per la vita”, che inibisce e paralizza 

la riflessione. 

Durante il convegno ho cercato di spiegare questa prospettiva parlando di calciatori e giornalisti. L’analogia è 

letteralmente pedestre, ma temo di essere stato frainteso ugualmente, per cui eccola di nuovo. Il mestiere del filosofo è quello di 

“play gracefully with ideas”, giocare con le idee con leggerezza e maestria, per adattare una frase dal De Profundis di Oscar 

Wilde. Oggi in Italia non si  formano più calciatori, ma eruditi e raffinati giornalisti sportivi che sorridono di fronte all’ultima 

stagione di campionato. Hanno visto giocare i Greci, i Tedeschi, commentato ben altri dribbling concettuali. Intanto però i 

calciatori contemporanei si allenano ed hanno i loro tornei, sia pure solo parrocchiali, mentre la nazionale dei giornalisti sta 

sempre in panchina. Certo, sia calciatori che giornalisti possono fare il proprio mestiere seriamente, ma con una differenza 

sostanziale: senza le partite, addio commenti. Il rischio è che i giornalisti preparino altri giornalisti e si finisca tutti a guardare solo 

campionati d'oltralpe in differita.  

Sostenere che la ricerca storiografica sia oggi la miglior palestra per diventare dei buoni filosofi significa cercare di 

salvare capra e cavoli, per usare un’altra semplice metafora, e aver perso di vista la differenza fondamentale tra giornalisti sportivi 

e calciatori professionisti. È vero che un filosofo impara il mestiere giocando con i grandi di tutti i tempi, ma non bisogna 

dimenticare che si diventa filosofi solo se si ha a che fare anzitutto e in prima persona con le idee, i concettti, i problemi¾ed è 

questo che si intende per storia della filosofia nel mondo anglosassone¾non studiando in poltrona la storia dei mondiali. Allenarsi 

significa avere familiarità con il sapere e le questioni aperte del proprio tempo, conoscere a fondo le teorie con cui ci si confronta, 
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padroneggiarne gli aspetti tecnici, essere in grado di sviluppare un approccio critico e argomentativo nei confronti dei problemi e 

delle soluzioni di cui ci si occupa, per contribuire al loro sviluppo teorico. La tessera di giornalista delle idee non serve.  

È questa la direzione in cui stiamo andando in Italia? Da un punto di vista istituzionale il futuro non è molto incoraggiante. 

Da quanto emerge nella discussione sulla riforma del corso di laurea in filosofia, sembra che ancora oggi sia del tutto 

inconcepibile che una professoressa di liceo possa insegnare, ad esempio, matematica e filosofia. Perché la filosofia debba essere 

vincolata in modo interdisciplinare e spesso ancillare solo alla storia non è affatto chiaro e resta una peculiarità italiana. 

Basterebbe ricordare che la filosofia moderna e quella contemporanea sono nate anche grazie all'opera di due ingegneri, Cartesio 

e Wittgenstein, che hanno deliberatamente rifiutato proprio la precedente tradizione filosofica. 

La storia delle idee, gli studi umanistici, la ricerca letteraria e filologica non hanno aiutato la filosofia italiana 

contemporanea a risolvere le sue difficoltà. Se il convegno fosse stato a Oxford, la cura da suggerire sarebbe forse stata a base di 

analisi critica dei classici del pensiero occidentale, per uscire dallo scolasticismo in cui la filosofia analitica sembra essersi ormai 

arenata. Ma il convegno era a Firenze, e quindi l'invito è stato quello di liberare la filosofia dal peso della storia, per tornare ad 

allenare pensatori che sappiano giocare a livello internazionale.5 

 

 

                                                             
5 Desidero ringraziare i vari partecipanti al Convegno per il dibattito molto interessante che ha seguito la presentazione della prima versione di questa 
relazione, e sopratutto Roberto Miraglia, Sandro Pagnini e Paolo Parrini per i numerosi commenti e i suggerimenti offerti rispetto ad altre versioni della 
seconda parte di questo articolo, e infine Diego Marconi per alcune utili informazioni. Ovviamente resto il solo responsabile delle idee espresse in questo 
lavoro.  
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Tavola 1: I Filosofi italiani EP 
voce individuale  

EP 
voce "Italian Philosophy" 

REP 
voce individuale 

REP 
voce "Italy, Philosophy in" 

Abbagnano Nicola 1901 – 1990 1 1  1 
Aliotta Antonio 1881 – 1964  1 1   
Ardigò Roberto 1828 – 1920 1 1  1 
Banfi Antonio 1886 – 1957 1    
Beccaria Cesare 1738 – 1794 1 1  1 
Bobbio Norberto 1909   1 1 
Bonatelli Francesco 1830 – 1911 1    
Borrelli Pasquale 1782 – 1849  1   
Botero Giovanni 1544 – 1617    1 
Bruno Giordano 1548 – 1600 1 1 1 1 
Cacciari Massimo 1944    1 
Caetano (Tommaso de Vio) 1468 – 1534  1  1  
Calderoni Mario 1879 – 1914 1 1   
Calogero Guido 1904 – 1986  1   
Campanella Tommaso 1568 – 1639 1 1 1 1 
Carabellese Pantaleo 1877 – 1948 1 1   
Cardano Girolamo 1501 – 1576  1 1 1 
Carlini Armando 1878 – 1959 1 1   
Cattaneo Carlo 1801 – 1869 1 1 1 1 
Colecchi Ottavio 1773 – 1847  1   
Colorni Eugenio 1909 – 1944 1    
Cornelio Tommaso 1614 – 1684  1   
Croce Benedetto 1866 – 1952 1 1 1 1 
Cuoco Vincenzo 1770 – 1823  1  1 
Da Capua Leonardo 1617 – 1695  1   
D'Andrea Francesco 1625 – 1698  1   
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Dante Alighieri 1265 – 1321 1 1 1  
De Sanctis Francesco 1817 – 1883 1 1   
De Sarlo Francesco 1864 – 1937  1   
Del Vecchio Giorgio 1878 – 1970 1    
Delfico Melchiorre 1744 – 1835  1   
Della Rovere Terenzio Mamiani 1799 – 1885  1   
Doria Paolo Mattia 1666 – 1742  1   
Eco Umberto 1932    1 
Enriques Federigo 1871 – 1946 1   1 
Fardella Michelangelo 1646 – 1718   1 1 
Ferrari Giuseppe 1812 – 1876  1   
Ferri Luigi 1826 – 1895 1    
Ficino Marsilio 1433 – 1499 1 1 1 1 
Filangeri Gaetano 1752 – 1788  1   
Filelfo Francesco 1398 – 1481  1   
Fracastoro Girolamo 1483 – 1553  1   
Galiani Ferdinando 1728 – 1787  1  1 
Galilei Galileo 1564 – 1642 1 1 1 1 
Galluppi Pasquale 1770 – 1846 1 1  1 
Genovesi Antonio 1713 – 1769 1 1  1 
Gentile Giovanni 1875 – 1944 1 1 1 1 
Gerdil Giancinto Sigismondo 1718 – 1802  1 1  
Geymonat Ludovico 1908 – 1991  1  1 
Gioberti Vincenzo 1801 – 1852 1 1 1 1 
Gioia Melchiorre 1767 – 1829  1  1 
Gramsci Antonio 1891 – 1937 1 1 1 1 
Gregorio da Rimini ca 1300  – 1358 1  1  
Guzzo Augusto 1894 – 1986  1   
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Jaja Donato 1839 – 1914  1   
Labriola Antonio 1843 – 1904 1 1 1 1 
Leonardo da Vinci 1452 – 1519 1 1   
Leopardi Giacomo 1798 – 1837 1    
Lombardi Franco 1906 – 1989  1   
Machiavelli Niccolò 1469 – 1527 1 1 1 1 
Marsilio da Padova 1275 – 1280 1  1  
Martinetti Piero 1872 – 1943 1 1  1 
Masci Filippo 1844 – 1922  1   
Maturi Sebastiano 1843 – 1917  1   
Mazzini Giuseppe 1805 – 1872  1  1 
Michelstaedter Carlo 1887 – 1910  1   
Mosca Gaetano 1858 – 1941 1    
Muratori Lodovico Antonio  1672 – 1750  1  1 
Nifo Agostino 1470? – 1538   1 1 
Paci Enzo 1911 – 1976    1 
Pagano Francesco Mario 1748 – 1799  1  1 
Papini Giovanni 1881 – 1956 1    
Pareto Vilfredo 1848 – 1923 1 1   
Pareyson Luigi 1918 – 1991    1 
Pastore Valentino Annibale 1868 – 1956     
Patrizi da Cherso Francesco 1529 – 1597 1 1 1 1 
Peano Giuseppe 1858 – 1932 1 1  1 
Petrarca Francesco 1304 – 1374 1 1 1  
Pico della Mirandola Giovanni 1463 – 1494 1 1 1 1 
Pomponazzi Pietro  1462 – 1525 1 1 1 1 
Rensi Giuseppe 1870 – 1941 1    
Rignano Eugenio 1870 – 1931 1    
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Romagnosi Giandomenico 1761 – 1835 1 1  1 
Rosmini Antonio 1797 – 1855 1 1 1 1 
Sciacca Michele Federico 1908 – 1975     
Severino Emanuele 1929    1 
Silvestri Francesco ca. 1474 – 1528 1  1  
Soave Francesco 1743 – 1806  1   
Spaventa Bertrando 1817 – 1883 1 1  1 
Spirito Ugo 1896 – 1979 1 1   
Stefanini Luigi 1891 – 1956 1    
Steuco Agostino 1497 – 1548  1   
Sturzo Luigi 1871 – 1959 1    
Telesio Bernardino 1509 – 1588 1 1 1 1 
Vailati Giovanni 1863 – 1909 1 1  1 
Valla Lorenzo 1407 – 1457 1  1  
Vanini Gulio Cesare 1584/5 – 1619 1    
Varisco Bernardino 1850 – 1933 1 1   
Vattimo Gianni 1936    1 
Vera Augusto 1813 – 1885  1   
Verri Pietro 1728 – 1797  1  1 
Vico Giambattista 1668 – 1744 1 1 1 1 
Zabarella Jacopo 1533 – 1589 1 1 1 1 
      
Totale  58 72 30 48 
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Tavola 2: Il canone della filosofia italiana EP  
voce individuale 

EP 
"Italian Philosophy" 

REP 
voce individuale 

REP 
"Italy, Philosophy in" 

Ficino Marsilio 1433 – 1499 1 1 1 1 
Pomponazzi Pietro  1462 – 1525 1 1 1 1 
Pico della Mirandola Giovanni 1463 – 1494 1 1 1 1 
Machiavelli Niccolò 1469 – 1527 1 1 1 1 
Telesio Bernardino 1509 – 1588 1 1 1 1 
Patrizi da Cherso Francesco 1529 – 1597 1 1 1 1 
Zabarella Jacopo 1533 – 1589 1 1 1 1 
Bruno Giordano 1548 – 1600 1 1 1 1 
Galilei Galileo 1564 – 1642 1 1 1 1 
Campanella Tommaso 1568 – 1639 1 1 1 1 
Vico Giambattista 1668 – 1744 1 1 1 1 
Rosmini Antonio 1797 – 1855 1 1 1 1 
Gioberti Vincenzo 1801 – 1852 1 1 1 1 
Cattaneo Carlo 1801 – 1869 1 1 1 1 
Labriola Antonio 1843 – 1904 1 1 1 1 
Croce Benedetto 1866 – 1952 1 1 1 1 
Gentile Giovanni 1875 – 1944 1 1 1 1 
Gramsci Antonio 1891 – 1937 1 1 1 1 

 
Dante Alighieri 1265 – 1321 1 1 1  
Petrarca Francesco 1304 – 1374 1 1 1  
Cardano Girolamo 1501 – 1576  1 1 1 
Genovesi Antonio 1713 – 1769 1 1  1 
Beccaria Cesare 1738 – 1794 1 1  1 
Romagnosi Giandomenico 1761 – 1835 1 1  1 
Galluppi Pasquale 1770 – 1846 1 1  1 
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Spaventa Bertrando 1817 – 1883 1 1  1 
Ardigò Roberto 1828 – 1920 1 1  1 
Peano Giuseppe 1858 – 1932 1 1  1 
Vailati Giovanni 1863 – 1909 1 1  1 
Martinetti Piero 1872 – 1943 1 1  1 
Abbagnano Nicola 1901 – 1990 1 1  1 

 
Marsilio da Padova 1275 – 1280 1  1  
Gregorio da Rimini ca 1300  – 1358 1  1  
Leonardo da Vinci 1452 – 1519 1 1   
Caetano (Tommaso de Vio) 1468 – 1534  1  1  
Nifo Agostino 1470? – 1538   1 1 
Silvestri Francesco ca. 1474 – 1528 1  1  
Fardella Michelangelo 1646 – 1718   1 1 
Muratori Lodovico Antonio  1672 – 1750  1  1 
Gerdil Giancinto Sigismondo 1718 – 1802  1 1  
Galiani Ferdinando 1728 – 1787  1  1 
Verri Pietro 1728 – 1797  1  1 
Pagano Francesco Mario 1748 – 1799  1  1 
Gioia Melchiorre 1767 – 1829  1  1 
Cuoco Vincenzo 1770 – 1823  1  1 
Mazzini Giuseppe 1805 – 1872  1  1 
De Sanctis Francesco 1817 – 1883 1 1   
Pareto Vilfredo 1848 – 1923 1 1   
Varisco Bernardino 1850 – 1933 1 1   
Enriques Federigo 1871 – 1946 1   1 
Carabellese Pantaleo 1877 – 1948 1 1   
Carlini Armando 1878 – 1959 1 1   
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Calderoni Mario 1879 – 1914 1 1   
Aliotta Antonio 1881 – 1964  1 1   
Spirito Ugo 1896 – 1979 1 1   
Geymonat Ludovico 1908 – 1991  1  1 
Bobbio Norberto 1909   1 1 

 
Filelfo Francesco 1398 – 1481  1   
Valla Lorenzo 1407 – 1457 1    
Fracastoro Girolamo 1483 – 1553  1   
Steuco Agostino 1497 – 1548  1   
Botero Giovanni 1544 – 1617    1 
Vanini Gulio Cesare 1584/5 – 1619 1    
Cornelio Tommaso 1614 – 1684  1   
Da Capua Leonardo 1617 – 1695  1   
D'Andrea Francesco 1625 – 1698  1   
Doria Paolo Mattia 1666 – 1742  1   
Soave Francesco 1743 – 1806  1   
Delfico Melchiorre 1744 – 1835  1   
Filangeri Gaetano 1752 – 1788  1   
Colecchi Ottavio 1773 – 1847  1   
Borrelli Pasquale 1782 – 1849  1   
Leopardi Giacomo 1798 – 1837 1    
Della Rovere Terenzio Mamiani 1799 – 1885  1   
Ferrari Giuseppe 1812 – 1876  1   
Vera Augusto 1813 – 1885  1   
Ferri Luigi 1826 – 1895 1    
Bonatelli Francesco 1830 – 1911 1    
Jaja Donato 1839 – 1914  1   
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Maturi Sebastiano 1843 – 1917  1   
Masci Filippo 1844 – 1922  1   
Mosca Gaetano 1858 – 1941 1    
De Sarlo Francesco 1864 – 1937  1   
Pastore Valentino Annibale 1868 – 1956  1   
Rignano Eugenio 1870 – 1931 1    
Rensi Giuseppe 1870 – 1941 1    
Sturzo Luigi 1871 – 1959 1    
Del Vecchio Giorgio 1878 – 1970 1    
Papini Giovanni 1881 – 1956 1    
Banfi Antonio 1886 – 1957 1    
Michelstaedter Carlo 1887 – 1910  1   
Stefanini Luigi 1891 – 1956 1    
Guzzo Augusto 1894 – 1986  1   
Calogero Guido 1904 – 1986  1   
Sciacca Michele Federico 1908 – 1975  1   
Colorni Eugenio 1909 – 1944 1    
Paci Enzo 1911 – 1976    1 
Pareyson Luigi 1918 – 1991    1 
Lombardi Franco 1906 – 1989  1   
Severino Emanuele 1929    1 
Eco Umberto 1932    1 
Vattimo Gianni 1936    1 
Cacciari Massimo 1944    1 
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Tavola 3 C PI   V   IT 
Galilei Galileo 4 265  Galilei Galileo 9.69  Dante Alighieri 65 
Vico Giambattista 4 228  Vico Giambattista 9.43  Gramsci Antonio 55 
Machiavelli Niccolò 4 213  Machiavelli Niccolò 9.31  Pareto Vilfredo 53 
Croce Benedetto 4 168  Croce Benedetto 8.9  Machiavelli Niccolò 19 
Gramsci Antonio 4 81  Gramsci Antonio 7.63  Petrarca Francesco 15 
Peano Giuseppe 3 81  Ficino Marsilio 6.45  Galilei Galileo 11 
Dante Alighieri 3 74  Bruno Giordano 6.22  Croce Benedetto 9 
Pareto Vilfredo 2 53  Peano Giuseppe 5.72  Vico Giambattista 9 
Caetano (Tommaso de Vio) 2 50  Dante Alighieri 5.6  Ficino Marsilio 8 
Ficino Marsilio 4 41  Pico della Mirandola Giovanni 5.52  Peano Giuseppe 8 
Bruno Giordano 4 36  Pomponazzi Pietro  5.02  Eco Umberto 7 
Petrarca Francesco 3 25  Campanella Tommaso 4.45  Bruno Giordano 6 
Pico della Mirandola Giovanni 4 24  Petrarca Francesco 4.19  Leonardo da Vinci 5 
Gentile Giovanni 4 23  Gentile Giovanni 4.08  Patrizi da Cherso Francesco 3 
Leonardo da Vinci 2 22  Rosmini Antonio 3.82  Caetano (Tommaso de Vio) 2 
Marsilio da Padova 2 21  Pareto Vilfredo 3.45  Campanella Tommaso 2 
Valla Lorenzo 1 21  Caetano (Tommaso de Vio) 3.39  De Sanctis Francesco 2 
Eco Umberto 1 19  Labriola Antonio 3.11  Pico della Mirandola Giovanni 2 
Pomponazzi Pietro  4 18  Leonardo da Vinci 2.68  Valla Lorenzo 2 
Sciacca Michele Federico 1 15  Marsilio da Padova 2.64  Cacciari Massimo 1 
Campanella Tommaso 4 13  Zabarella Jacopo 2.41  Cardano Girolamo 1 
Gregorio da Rimini 2 12  Abbagnano Nicola 2.34  Delfico Melchiorre 1 
Rosmini Antonio 4 9  Gregorio da Rimini 2.16  Filelfo Francesco 1 
Abbagnano Nicola 3 6  Vailati Giovanni 2.1  Fracastoro Girolamo 1 
Labriola Antonio 4 6  Telesio Bernardino 1.91  Gregorio da Rimini 1 
Mazzini Giuseppe 2 6  Spaventa Bertrando 1.81  Labriola Antonio 1 
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Vailati Giovanni 3 5  Mazzini Giuseppe 1.56  Leopardi Giacomo 1 
Vattimo Gianni 1 5  Beccaria Cesare 1.43  Mazzini Giuseppe 1 
Leopardi Giacomo 1 4  Cardano Girolamo 1.43  Muratori Lodovico Antonio  1 
Mosca Gaetano 1 4  Valla Lorenzo 1.32  Pagano Francesco Mario 1 
Paci Enzo 1 4  Eco Umberto 1.28  Spaventa Bertrando 1 
Papini Giovanni 1 4  Sciacca Michele Federico 1.18  Sturzo Luigi 1 
Spaventa Bertrando 3 4  Bobbio Norberto 0.95  Vattimo Gianni 1 
Zabarella Jacopo 4 4  Spirito Ugo 0.95  Verri Pietro 1 
Banfi Antonio 1 3  Vattimo Gianni 0.7  Abbagnano Nicola 0 
Beccaria Cesare 3 3  Leopardi Giacomo 0.6  Aliotta Antonio 0 
Bobbio Norberto 2 3  Mosca Gaetano 0.6  Ardigò Roberto 0 
Cardano Girolamo 3 3  Paci Enzo 0.6  Banfi Antonio 0 
Spirito Ugo 2 3  Papini Giovanni 0.6  Beccaria Cesare 0 
Telesio Bernardino 4 3  Aliotta Antonio 0.6  Bobbio Norberto 0 
Aliotta Antonio 2 2  Calderoni Mario 0.6  Bonatelli Francesco 0 
Calderoni Mario 2 2  De Sanctis Francesco 0.6  Borrelli Pasquale 0 
De Sanctis Francesco 2 2  Enriques Federigo 0.6  Botero Giovanni 0 
Enriques Federigo 2 2  Geymonat Ludovico 0.6  Calderoni Mario 0 
Geymonat Ludovico 2 2  Nifo Agostino 0.6  Calogero Guido 0 
Lombardi Franco 1 2  Banfi Antonio 0.48  Carabellese Pantaleo 0 
Nifo Agostino 2 2  Lombardi Franco 0.3  Carlini Armando 0 
Cacciari Massimo 1 1  Cacciari Massimo 0  Cattaneo Carlo 0 
Calogero Guido 1 1  Calogero Guido 0  Colecchi Ottavio 0 
Del Vecchio Giorgio 1 1  Del Vecchio Giorgio 0  Colorni Eugenio 0 
Filelfo Francesco 1 1  Filelfo Francesco 0  Cornelio Tommaso 0 
Fracastoro Girolamo 1 1  Fracastoro Girolamo 0  Cuoco Vincenzo 0 
Genovesi Antonio 3 1  Genovesi Antonio 0  Da Capua Leonardo 0 
Gerdil Giancinto Sigismondo 2 1  Gerdil Giancinto Sigismondo 0  D'Andrea Francesco 0 
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Rignano Eugenio 1 1  Rignano Eugenio 0  De Sarlo Francesco 0 
Steuco Agostino 1 1  Steuco Agostino 0  Del Vecchio Giorgio 0 
Sturzo Luigi 1 1  Sturzo Luigi 0  Della Rovere Terenzio Mamiani 0 
Vanini Gulio Cesare 1 1  Vanini Gulio Cesare 0  Doria Paolo Mattia 0 
Ardigò Roberto 3 0  Ardigò Roberto 0  Enriques Federigo 0 
Bonatelli Francesco 1 0  Bonatelli Francesco 0  Fardella Michelangelo 0 
Borrelli Pasquale 1 0  Borrelli Pasquale 0  Ferrari Giuseppe 0 
Botero Giovanni 1 0  Botero Giovanni 0  Ferri Luigi 0 
Carabellese Pantaleo 2 0  Carabellese Pantaleo 0  Filangeri Gaetano 0 
Carlini Armando 2 0  Carlini Armando 0  Galiani Ferdinando 0 
Cattaneo Carlo 4 0  Cattaneo Carlo 0  Galluppi Pasquale 0 
Colecchi Ottavio 1 0  Colecchi Ottavio 0  Genovesi Antonio 0 
Colorni Eugenio 1 0  Colorni Eugenio 0  Gentile Giovanni 0 
Cornelio Tommaso 1 0  Cornelio Tommaso 0  Gerdil Giancinto Sigismondo 0 
Cuoco Vincenzo 2 0  Cuoco Vincenzo 0  Geymonat Ludovico 0 
Da Capua Leonardo 1 0  Da Capua Leonardo 0  Gioberti Vincenzo 0 
D'Andrea Francesco 1 0  D'Andrea Francesco 0  Gioia Melchiorre 0 
De Sarlo Francesco 1 0  De Sarlo Francesco 0  Guzzo Augusto 0 
Delfico Melchiorre 1 0  Delfico Melchiorre 0  Jaja Donato 0 
Della Rovere Terenzio Mamiani 1 0  Della Rovere Terenzio Mamiani 0  Lombardi Franco 0 
Doria Paolo Mattia 1 0  Doria Paolo Mattia 0  Marsilio da Padova 0 
Fardella Michelangelo 2 0  Fardella Michelangelo 0  Martinetti Piero 0 
Ferrari Giuseppe 1 0  Ferrari Giuseppe 0  Masci Filippo 0 
Ferri Luigi 1 0  Ferri Luigi 0  Maturi Sebastiano 0 
Filangeri Gaetano 1 0  Filangeri Gaetano 0  Michelstaedter Carlo 0 
Galiani Ferdinando 2 0  Galiani Ferdinando 0  Mosca Gaetano 0 
Galluppi Pasquale 3 0  Galluppi Pasquale 0  Nifo Agostino 0 
Gioberti Vincenzo 4 0  Gioberti Vincenzo 0  Paci Enzo 0 
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Gioia Melchiorre 2 0  Gioia Melchiorre 0  Papini Giovanni 0 
Guzzo Augusto 1 0  Guzzo Augusto 0  Pareyson Luigi 0 
Jaja Donato 1 0  Jaja Donato 0  Pastore Valentino Annibale 0 
Martinetti Piero 3 0  Martinetti Piero 0  Pomponazzi Pietro  0 
Masci Filippo 1 0  Masci Filippo 0  Rensi Giuseppe 0 
Maturi Sebastiano 1 0  Maturi Sebastiano 0  Rignano Eugenio 0 
Michelstaedter Carlo 1 0  Michaelstaedter 0  Romagnosi Giandomenico 0 
Muratori Lodovico Antonio  2 0  Muratori Lodovico Antonio  0  Rosmini Antonio 0 
Pagano Francesco Mario 2 0  Pagano Francesco Mario 0  Sciacca Michele Federico 0 
Pareyson Luigi 1 0  Pareyson Luigi 0  Severino Emanuele 0 
Pastore Valentino Annibale 1 0  Pastore Valentino Annibale 0  Silvestri Francesco 0 
Patrizi da Cherso Francesco 4 0  Patrizi da Cherso Francesco 0  Soave Francesco 0 
Rensi Giuseppe 1 0  Rensi Giuseppe 0  Spirito Ugo 0 
Romagnosi Giandomenico 3 0  Romagnosi Giandomenico 0  Stefanini Luigi 0 
Severino Emanuele 1 0  Severino Emanuele 0  Steuco Agostino 0 
Silvestri Francesco 2 0  Silvestri Francesco 0  Telesio Bernardino 0 
Soave Francesco 1 0  Soave Francesco 0  Vailati Giovanni 0 
Stefanini Luigi 1 0  Stefanini Luigi 0  Vanini Gulio Cesare 0 
Varisco Bernardino 2 0  Varisco Bernardino 0  Varisco Bernardino 0 
Vera Augusto 1 0  Vera Augusto 0  Vera Augusto 0 
Verri Pietro 2 0  Verri Pietro 0  Zabarella Jacopo 0 
         
Totale  1607   142  Totale 298 
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Tavola 2: Il canone della filosofia italiana EP  
voce individuale 

EP 
"Italian Philosophy" 

REP 
voce individuale 

REP 
"Italy, Philosophy in" 

Ficino Marsilio 1433 – 1499 1 1 1 1 
Pomponazzi Pietro  1462 – 1525 1 1 1 1 
Pico della Mirandola Giovanni 1463 – 1494 1 1 1 1 
Machiavelli Niccolò 1469 – 1527 1 1 1 1 
Telesio Bernardino 1509 – 1588 1 1 1 1 
Patrizi da Cherso Francesco 1529 – 1597 1 1 1 1 
Zabarella Jacopo 1533 – 1589 1 1 1 1 
Bruno Giordano 1548 – 1600 1 1 1 1 
Galilei Galileo 1564 – 1642 1 1 1 1 
Campanella Tommaso 1568 – 1639 1 1 1 1 
Vico Giambattista 1668 – 1744 1 1 1 1 
Rosmini Antonio 1797 – 1855 1 1 1 1 
Gioberti Vincenzo 1801 – 1852 1 1 1 1 
Cattaneo Carlo 1801 – 1869 1 1 1 1 
Labriola Antonio 1843 – 1904 1 1 1 1 
Croce Benedetto 1866 – 1952 1 1 1 1 
Gentile Giovanni 1875 – 1944 1 1 1 1 
Gramsci Antonio 1891 – 1937 1 1 1 1 

 
Dante Alighieri 1265 – 1321 1 1 1  
Petrarca Francesco 1304 – 1374 1 1 1  
Cardano Girolamo 1501 – 1576  1 1 1 
Genovesi Antonio 1713 – 1769 1 1  1 
Beccaria Cesare 1738 – 1794 1 1  1 
Romagnosi Giandomenico 1761 – 1835 1 1  1 
Galluppi Pasquale 1770 – 1846 1 1  1 
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Spaventa Bertrando 1817 – 1883 1 1  1 
Ardigò Roberto 1828 – 1920 1 1  1 
Peano Giuseppe 1858 – 1932 1 1  1 
Vailati Giovanni 1863 – 1909 1 1  1 
Martinetti Piero 1872 – 1943 1 1  1 
Abbagnano Nicola 1901 – 1990 1 1  1 

 
Marsilio da Padova 1275 – 1280 1  1  
Gregorio da Rimini ca 1300  – 1358 1  1  
Leonardo da Vinci 1452 – 1519 1 1   
Caetano (Tommaso de Vio) 1468 – 1534  1  1  
Nifo Agostino 1470? – 1538   1 1 
Silvestri Francesco ca. 1474 – 1528 1  1  
Fardella Michelangelo 1646 – 1718   1 1 
Muratori Lodovico Antonio  1672 – 1750  1  1 
Gerdil Giancinto Sigismondo 1718 – 1802  1 1  
Galiani Ferdinando 1728 – 1787  1  1 
Verri Pietro 1728 – 1797  1  1 
Pagano Francesco Mario 1748 – 1799  1  1 
Gioia Melchiorre 1767 – 1829  1  1 
Cuoco Vincenzo 1770 – 1823  1  1 
Mazzini Giuseppe 1805 – 1872  1  1 
De Sanctis Francesco 1817 – 1883 1 1   
Pareto Vilfredo 1848 – 1923 1 1   
Varisco Bernardino 1850 – 1933 1 1   
Enriques Federigo 1871 – 1946 1   1 
Carabellese Pantaleo 1877 – 1948 1 1   
Carlini Armando 1878 – 1959 1 1   
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Calderoni Mario 1879 – 1914 1 1   
Aliotta Antonio 1881 – 1964  1 1   
Spirito Ugo 1896 – 1979 1 1   
Geymonat Ludovico 1908 – 1991  1  1 
Bobbio Norberto 1909   1 1 

 
Filelfo Francesco 1398 – 1481  1   
Valla Lorenzo 1407 – 1457 1    
Fracastoro Girolamo 1483 – 1553  1   
Steuco Agostino 1497 – 1548  1   
Botero Giovanni 1544 – 1617    1 
Vanini Gulio Cesare 1584/5 – 1619 1    
Cornelio Tommaso 1614 – 1684  1   
Da Capua Leonardo 1617 – 1695  1   
D'Andrea Francesco 1625 – 1698  1   
Doria Paolo Mattia 1666 – 1742  1   
Soave Francesco 1743 – 1806  1   
Delfico Melchiorre 1744 – 1835  1   
Filangeri Gaetano 1752 – 1788  1   
Colecchi Ottavio 1773 – 1847  1   
Borrelli Pasquale 1782 – 1849  1   
Leopardi Giacomo 1798 – 1837 1    
Della Rovere Terenzio Mamiani 1799 – 1885  1   
Ferrari Giuseppe 1812 – 1876  1   
Vera Augusto 1813 – 1885  1   
Ferri Luigi 1826 – 1895 1    
Bonatelli Francesco 1830 – 1911 1    
Jaja Donato 1839 – 1914  1   



 26 

Maturi Sebastiano 1843 – 1917  1   
Masci Filippo 1844 – 1922  1   
Mosca Gaetano 1858 – 1941 1    
De Sarlo Francesco 1864 – 1937  1   
Pastore Valentino Annibale 1868 – 1956  1   
Rignano Eugenio 1870 – 1931 1    
Rensi Giuseppe 1870 – 1941 1    
Sturzo Luigi 1871 – 1959 1    
Del Vecchio Giorgio 1878 – 1970 1    
Papini Giovanni 1881 – 1956 1    
Banfi Antonio 1886 – 1957 1    
Michelstaedter Carlo 1887 – 1910  1   
Stefanini Luigi 1891 – 1956 1    
Guzzo Augusto 1894 – 1986  1   
Calogero Guido 1904 – 1986  1   
Sciacca Michele Federico 1908 – 1975  1   
Colorni Eugenio 1909 – 1944 1    
Paci Enzo 1911 – 1976    1 
Pareyson Luigi 1918 – 1991    1 
Lombardi Franco 1906 – 1989  1   
Severino Emanuele 1929    1 
Eco Umberto 1932    1 
Vattimo Gianni 1936    1 
Cacciari Massimo 1944    1 
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Tavola 5 
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