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FORMAZIONE TITOLI

Dal 1972-3 al 1976-77 professore incaricato di Linguistica Generale nell'Università di Catania. Dal 1977-78 al 1979-80 
professore incaricato di Linguistica Generale nell'Università di Palermo. A partire dal 1980-81 professore ordinario di Filosofia 
del linguaggio nell'Università di Palermo.

Dal 1982-83 al 1984-85 e dal 1998 al 2002 Presidente del Corso di laurea in Filosofia (vecchio ordinamento) della Facoltà di 
Lettere dell'Università di Palermo. Dal 2002 al 2005 Presidente del Corso di laurea triennale (nuovo ordinamento) in “Filosofia 
della conoscenza e della comunicazione”. Dal 2005 al 2009 Presidente del Corso della laurea Magistrale “Filosofia e Storia 
delle Idee”.

Dal 1988 al 1994 direttore dell'Istituto di “Teoria e Storia delle Idee”.

Dal 2007-08 al 2010 direttore del Dipartimento FIERI “Filosofia, Storia e Critica dei Saperi”.

Dal 2011 direttore del Dipartimento FIERI-AGLAIA “Filosofia, Filologia, Arti, Storia, Critica dei Saperi”.

Dal 1990-91 al 2009-10 coordinatore del dottorato di ricerca “Filosofia del linguaggio. Teoria e storia” (sedi consorziate: Roma, 
“La Sapienza” (cicli: V-XIII); Università della Calabria (a partire dal ciclo V); Università di Messina (cicli: XV-XVII; XX). A partire 
dal XVIII ciclo il dottorato cambia la propria denominazione in “Filosofia del linguaggio e della mente”. A partire dal XXIV ciclo il 
nome del dottorato è: “Filosofia del linguaggio, della mente e dei processi formativi”.

Dal 2011 coordinatore del dottorato "Scienze filosofiche".

Dal 1990 coordinatore di un Programma Erasmus di mobilità studentesca che attualmente comprende le Università di Paris 
VII, Ecole Normale Sperieure Lettres et Sciences Humaines di Lyon, Libre Université di Bruxelles, Freie Universität di Berlino, 
Heidelberg, Potsdam, Halle, Zaragoza.

Dal 2005 componente del Consiglio Direttivo del Centro Interuniversitario per la Storia della Tradizone Aristotelica (sede 
amministrativa: Università di Padova).

Dal 2007 componente del Conseil Scientifique dell’École Doctorale Langage et Langues dell’Université de la Sorbonne 
Nouvelle - Paris 3.

ATTIVITA' DIDATTICA

Insegnamenti di Filosofia del linguaggio e di Teorie del linguaggio nei corsi triennali e magistrali di Filosofia.

RICERCHE FINANZIATE

Ricerche di cui è (o è stato recentemente) responsabile scietifico:



Parlare e persuadere. Teoria e Storia (Ex60%).

Mente e Mondo: teorie filosofiche e problemi contemporanei (Progetti Innovativi).

Parlare e misurare (Ex60%).

Parole, figure e numeri in Platone, Aristotele e Wittgenstein (Ex60%).

Ricerca di cui non è responsabile scientifico:

I nomi del male e le parole del medico. Studi di terminologia ed epistemologia medica per un Lessico della genetica e delle 
sue degenerazioni da Ippocrate all'ICD-10. (FIRB. Responsabile scientifico: Franco Giorgianni).

 

ASSOCIAZIONI SCIENTIFICHE

  Dal 1974 al 1976 membro del Comitato Esecutivo della Società di Linguistica Italiana. Dal 1995 al 1998 membro del Comitato 
Nomine dellla medesima Società.

Dal 1997 al 1999 membro del Consiglio direttivo della Società di Filosofia del Linguaggio.

Dal 1984 membro del Consiglio direttivo del Centro di Studi Filologici e Linguistici Siciliani.

Dal 1974 al 1976 membro del Comitato Esecutivo della Società di Linguistica Italiana. Dal 1995 al 1998 membro del Comitato 
Nomine dellla medesima Società.

Dal 2000 al 2004 Presidente della Società italiana di Filosofia del Linguaggio. Dal 2007 al 2009 membro del Comitato Nomine 
della medesima società.

 

PREMI

Premio Iglesias (1981) per il saggio Lingua, intellettuali, egeminia in Gramsci, Laterza 1979.

Premio Minturnae (2012) per il saggio I due carceri di Gramsci, Donzelli 2012.

Premio Viareggio (2012) per il saggio I due carceri di Gramsci, Donzelli 2012.

PUBBLICAZIONE

(1970). Saussure e lo strutturalismo praghese. In: AA. VV., Annali 1970. PALERMO: Università di Palermo, pp. 108-129.



(1972). Teoria linguistica e oggetto linguistico. In: A. Ludovico, U. Vignuzzi (a c. di), Linguistica semiologia epistemologia, pp. 
93-108, ROMA: Bulzoni.

(1974). Tre semantiche refernzialiste. In: R. Amacker, T. De Mauro, L. J. Prieto, Studi saussuriani per Robert Godel. pp. 
201-222. BOLOGNA: Il Mulino.

(1974). Linguaggi, macchine e formalizzazioni. Sugli aspetti logico-matamatici della grammatica generativo-trasformazionale di 
Noam Chomsky. BOLOGNA: Il Mulino.

(1975). Introduzione. In: Gaston Bachelard, Epistemologia, ROMA-BARI: Laterza, pp. VII-LXIV.

(1976). La buona formazione grammaticale è meccanicamente decidibile? A proposito di alcuni teoremi di Chomsky e della 
logica dei predicati. In: AA. VV., Lingua e Contesto, vol. 1, MANFREDONIA: Atlantica. pp. 229-263.

(1978). La grammatica: aspetti teorici e pratici. In: AA. VV., Lingua oggi. Teoria ed esperienza, FIRENZE: La Nuova Italia, pp. 
29-47.

(1979). Lingua, intellettuali, egemonia in Gramsci. ROMA-BARI: Laterza, p. 1-292.

(1979). Con D. Gambarara, Introduzione. In: D. Gambarara, F. Lo Piparo, G. Ruggiero (a c. di), Linguaggi e formalizzazioni 
(Atti del Convegno Internazionale di Studi della Società di Linguistica Italiana, Catania, 17-19 settembre 1976), Roma: Bulzoni, 
voll. 2, pp. XI-XVIII.

(1981). La grammatica e le grammatiche. Un po' di teoria non fa male. “Riforma della scuola”, settembre/ottobre, anno 27; pp. 
26-27. ISSN: 0035-5240

(1981). La Sicilia non è solo un immenso paese. In: Antonino e Gaetano Bencivinni, Culture di Paesi, pp. 169-175. 
ALESSANDRIA: Edizioni dell'Orso.

 

(1981). Ignazio Buttitta tra la Sicilia dell'armonia e la Sicilia dello sfruttamento. In: antonino e Gaetano Bencivinni, Culture di 
Paesi, pp. 155-165. ALESSANDRIA: Edizioni dell'Orso.

 (1981). Con Giusppe Giarrizzo, I Malavoglia" letti da Giuseppe Giarrizzo e Franco Lo Piparo. In: GiovanniI Verga, I Malavoglia
, pp. V-XXXIII. PALERMO: Edikronos

 (1982). Matérialisme et linguistique chez Leopardi. “Historiographia Linguistica”, vol. IX; p. 361-387, ISSN: 0302-5160.

 (1982). Gramsci e Pirandello: dal dialetto alla dialettalità. “Le Forme e la Storia”,  pp. 348-367. ISSN: 1121-2276.

 (1983). Sur l'histoire de la transformation du mot en signe. “Le Forme e la Storia” vol. IV, n. 1; p. 1-12. ISSN: 1121-2276.

 (1983). I linguaggi della matematica e le lingue storiconaturali. “Le Forme e la Storia”, vol. IV, n. 2; p. 1-9. ISSN: 1121-2276

(1983). Dante linguista anti-modista. In: F. Lo Piparo, F. Albano Leoni, D. Gambarara, R. Simone, Italia linguistica: idee, storia, 
strutture. BOLOGNA: Il Mulino, pp. 9-30. ISBN/ISSN: 88-15-00178-6.



(1983). In collaborazione con F. Albano Leoni, D. Gambarara, R. Simone, Italia linguistica: Idee, Storia, Strutture. BOLOGNA: Il Mulino, p. 1-376, ISBN: 88-15-00178-6.

(1984). Dalla grammatica filosofica all'estetica. In: C. Muscetta, Francesco De Sanctis nella storia della cultura, vol. I, pp. 
121-154. ROMA-BARI: Laterza. ISBN/ISSN: 88-420-2387-6.

(1984). La nazione, la campagna, la scienza e la lingua. Note sulla politica linguistica nella Sicilia del secondo Settecento. In: 
Lia Formigari, Teorie e pratiche linguistiche nell'Italia del Settecento, p. 303-331. BOLOGNA: Il Mulino. ISBN/ISSN: 
88-15-00495-5.

(1985). La storia: profezia o macchina retorica? In: AA. VV.. Lo storico e il suo lessico, p. 195-200. Messina: Società degli 
Storici Italiani.

(1986). La nation, la campagne, la science et la langue chez Genovesi et De Cosmi. In: W. Busse, J. Trabant. Les Idéologues. 
Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins Publishing Company, pp. 231-256. ISBN: 90 272 3282 2.

 (1986). Sign and Grammar in Dante: A non-modistic language theory. In: Paolo Ramat, Hans-J. Niederehe, Konrad Koerner, 
The History of Linguistics in Italy, AMSTERDAM/PHILADELPHIA: John Benjamins Publishing Company, pp. 1-22. ISBN/ISSN: 
90-272-4515-0.

 (1986). Matérialisme et linguistique chez Leopardi. In: Paolo Ramat, Hans-J. Niederehe, Konrad Koerner, The History of 
Linguistics in Italy, AMSTERDAM-PHILADEPHIA: John Benjamins Publishing Company, pp. 147-173 ISBN/ISSN: 
90-272-4515-0.

(1987). Studio del linguaggio e teoria gramsciana. In: AA. VV.. Oltre Gramsci con Gramsci. pp. 167-175, Roma: Editori Riuniti.

(1987). Die Einführung des Toskanischen: eine stille Revolution. In: H. Harth, T. Heydenreich. Sizilien. Geschichte - Kultur - 
Aktualität. Tübingen: Stauffenburg Verlag, pp. 45-57. ISBN: 3-923721-58-7

(1987).  La formazione e le incertezze ideologiche del giovane Guttuso. In: AA. VV., Renato Guttuso dagli esordi al Gott mit 
Uns: 1924-1944. Palermo: Sellerio, pp. 281-283. ISBN/ISSN: 88-7681-034-X

(1987). Sicilia linguistica. In: Maurice Aymard, Giuseppe Giarrizzo, La Sicilia., Torino: Einaudi, pp. 733-808.

(1988). Aristotle: The Material Conditions of Linguistic Expressiveness, “Versus”, maggio-dicembre, pp. 83-102.

(1988). Il linguaggio umano e l'Intelligenza Artificiale, in: Anna Rosa Guerriero (a c. di), L'educazione linguistica e i linguaggi 
delle scienze, La Nuova Italia, Firenze, pp. 383-92.

(1988). Lia Formigari, Franco Lo Piparo (a c. di), Prospettive di storia della linguistica, Editori Riuniti, Roma.

(1988) L'introduzione del toscano in Sicilia: una rivoluzione silenziosa, in: Lia Formigari, Franco Lo Piparo (a c. di), op. cit., pp. 
113-26.

(1988). La nascita del concetto di stile. In: Marina Paladini Musitelli,  Il punto su De Sanctis., Laterza, Roma-Bari, pp. 179-182. 
ISBN: 88-420-3002-3

1989



Aristote: la syllabe comme modèle de signification et de définition, “Versus”, settembre-dicembre 1989, pp. 21-6.

Due linguaggi, “Sapere”, aprile 1989, pp. 9-13.

Da Turing a Sant'Agostino, “Sapere”, aprile 1989, pp. 14-6.

L'originalità linguistica del Sublime, in Margherita De Simone ( a c. di), Architettura del Bello / Architettura del Sublime: le 
risposte del Disegno, Flaccovio, Palermo 1989, pp. 76-8.

1990

Aristotele: le condizioni materiali dell'espressività linguistica, in: AA. VV., Cultura Società Potere. Studi in onore di Giuseppe 
Giarrizzo, Morano Editore, Napoli 1990, pp. 9-36.

Aristote: la syllabe comme modèle de la signification et de la définition, in: AA. VV., La définition, Larousse, Paris 1990, pp. 
24-9.

Two Linguistic Paradigms Compared, in: Donatella Di Cesare, Stefano Gensini (eds.),  Iter Babelicum. Studien zur 
Historiographie der Linguistik. 1600-1800, Nodus Publikationen, Münster 1990, pp. 11-21.

(a c. di), La Sicilia linguistica oggi, Centro di Studi Filologici e Linguistici Siciliani, Palermo 1990.

Questioni di metodo. Le regole dello spazio, in: La Sicilia linguistica oggi, cit., pp. 15-53.

In collaborazione con Silvana Ferreri, Come si parla in famiglia. Mobilità e istruzione, in: La Sicilia linguistica oggi, cit., pp. 
59-78.

Prefazione, in Salvatore Claudio Sgroi, Per una linguistica siciliana. Tra storia e struttura, Sicania, Messina 1990.

1991

Dal siciliano illustre al siciliano del volgo ignorante, in AA. VV.,  Salvatore Salomone Marino e la cultura scientifica della Sicilia 
nella seconda metà dell'Ottocento, “Atti Convegno”, 15-16 dic. 1986, Edizioni Campo, Alcamo 1991.

1992

L'aristotélisme sociologique de Vilfredo Pareto, “Revue européenne des sciences sociales”, XXX, 1992, n. 93, pp. 199-202.

Le signe linguistique est-il à deux faces? Saussure et la topologie, “Cahiers Ferdinand de Saussure” (cahier dédié à Luis J. 
Prieto), 45, 1991, Librairie Droz, Genève, 1992, pp. 213-221.

1994

Quanti italiani parlano italiano?, in T. De Mauro (a c. di), Come parlano gli italiani, La Nuova Italia, Firenze 1994, pp. 3-7.



Sull'archeologia teolinguistica della linguistica, Prefazione a S. Vecchio, Le parole come segni. Introduzione alla linguistica 
agostiniana, Novecento, Palermo 1994, pp. V-XXV.

1995

Le regole del senso: algoritmi o entimemi?, “Lingua e Stile”, XXX, 1995, Il Mulino, Bologna.

1996

Aristotle, voce del Lexicon Grammaticorum. Who's Who in the History of World Linguistics, Edited by Harro Stammerjohann, 
Niemeyer, Tübingen 1996, pp. 38-42.

1997

Con M. Carapezza, D. Gambarara (a c. di), Linguaggio e cognizione, Atti del XXVIII Congresso della Società di Linguistica 
Italiana, Bulzoni, Roma 1997.

1998

I pazzi, i coleotteri e il linguaggio-specchio, in A. Pennisi, Psicopatologia del linguaggio, La Nuova Italia Scientifica, Roma 1998.

Ai limiti del linguaggio, (con F. Albano Leoni, D. Gambarara, S. Gensini, R. Simone),  Laterza, Roma-Bari 1998.

Indeterminatezza o caos regolato? in Albano Leoni, Gambarara, Gensini, Simone, cit.

The Image is the Rule. Remarks on Wittgenstein, “Lingua e Stile”, 3, 1998.

La storia dei saperi linguistici: Kuhn o Tocqueville? in S. Auroux, Scrittura e grammatizzazione. Introduzione alla storia delle 
scienze del linguaggio, Novecento, Palermo 1998.

1999

Il corpo vivente della léxis e le sue parti. Annotazioni sulla linguistica di Aristotele, “Histoire Epistemologie Langage”, 1, 1999.

Tecnica agraria o regole di vita?, Presentazione di: Francesco Minà-Palumbo, Proverbj Agrarj, 1854 (rist. anastatica 1999).

Il Mondo, le specie animali e il linguaggio. La teoria zoocognitiva del “Tractatus”, in Michele Carenini, Maurizio Matteuzzi (a c. 
di), Percezione linguaggio coscienza. Saggi di filosofia della mente, Quodlibet, Macerata 1999.

2000

Con S. Vecchio, Modèles italiens de politique linguistique, in Sylvain Auroux (a cura di), Histoire des idées linguistiques, tome 
3, Mardaga, Bruxelles 2000, pp. 35-44.

Se parlare è dimostrare, Prefazione a F. Piazza, Il corpo della persuasione. L’entimema nella retorica greca, Novecento, 



Palermo 2000.

con M. Carapezza, La regola linguistica, Atti del VI Congresso della Società di Filosofia del Linguaggio (14-16 ott. 1999), 
Novecento, Palermo 2000.

Le théorème de Pythagore dans la linguistique grecque, “Histoire Épistémologie Langage”, tome XXII, fascicule 1, 2000, pp. 
51-67.

I sensi, le immagini, il linguaggio e la rivoluzione conservatrice dell’informatica, “Sistemi Intelligenti”, XII, n. 3, dic. 2000, pp. 
495-500.

2001

Cosa accade quando capiamo una frase. La verità come regola generatrice di senso, in AA. VV., Studi in onore di Giuseppe 
Giarrizzo, “Siculorum Gymnasium”, Catania 1998 (2001), pp. 537-54.

Sulla linguisticità della schizofrenia, in A. Pennisi, R. Cavalieri (a c. di), Patologie linguistiche e scienze cognitive, Il Mulino 
2001.

I nomi delle sensazioni e le equazioni matematiche. Note su Wittgenstein, “Il cannocchiale”, 3, sett.-dic. 2001, pp. 79-96.

2002

I nomi, le rappresentazioni e le equazioni. Note su Wittgenstein, in M. De Carolis, A. Martone (a c. di), Sensibilità e linguaggio. 
Un seminario su Wittgenstein, Quodlibet, Macerata 2002, pp. 91-105.

Die Buchstabenschrift ist “die intelligentere”. Zu den griechischen Quellen einer These Hegels, in Hegel: Zur Sprache. Beiträge 
zur Geschichte des europäischen Sprachdenkens, Herausgegeben von Bettina Lindorfer und Dirk Naguschewski, Gunter Narr 
Verlang, Tübingen 2002, pp. 145-51.

“La scrittura alfabetica è la più intelligente”. Sulle fonti greche della tesi di Hegel, in: G. Nicolaci, P. Polizzi (a c. di), Radici 
metafisiche della filosofia. Scritti per Nunzio Incardona, Tilgher, Genova, 2002, pp. 115-8.

2003

Aristotele e il linguaggio. Cosa fa di una lingua una lingua, Laterza, Roma-Bari 2003.

Buttitta tra Prometeo e Leopardi, in G. Ruffino (a c. di), Per Ignazio Buttitta nel centesimo anniversario della nascita, (Atti del 
Convegno, Palermo-Bagheria, 15-19 dic. 2000), Palermo 2003, pp. 169-72.

Le due Battaglie di Ponte dell’Ammiraglio, in: Fabio Carapezza Guttuso, Dora Favatella Lo Cascio (a c. di), Renato Guttuso. 
Dal Fronte Nuovo all’Autobiografia 1946-1996, Eugenio Maria falcone Editore, Palermo 2003, pp. 48-9.

Angolo retto e nome ortogonale. I modelli matematici del “Cratilo”, in: G. Manetti, P. Bertetti (a c. di), Semiotica: testi 
esemplari. Storia, teoria, pratica, proposte, testo&immagine, Torino 2003, pp. 3-14.

Sillogismi semiotici e fisiognomica secondo Aristotele, in: S: Petrilli e P. Calefato (a c. di), Logica, Dialogica, Ideologica. I segni 
tra funzionalità ed eccedenza, Mimesis, Milano 2003, pp. 287-95.



2004

Sciascia e Tararà. Appunti su verità, letteratura e politica, in: AA. VV., L’occhio e la memoria. Miscellanea di studi in onore di 
Natale Tedesco, Editore del Sole, 2004, pp. 309-18.

Prefazione a Alessio Plebe, Il linguaggio come calcolo. Dalla logica di Boole alle reti neuronali, Armando editore, Roma 2004, 
pp. 15-8.

La Sicilia linguistica di Giuseppe Gentile, in: AA. VV., Sortino. Identità culturale e memoria. Eventi culturali 1997-2002 (a c. di 
di F. Giuliano), 2004.

Filosofia, Lingua, Politica. Saggi sulla tradizione linguistica italiana, Bonanno Editore, Acireale-Roma 2004.

Possono angeli, animali e macchine sognare?, “Forme di vita”, 2+3/2004, pp. 87-94.

Angolo retto e nome ortogonale. I modelli matematici del “Cratilo. “Forme di vita”, 2+3/2004, pp. 135-45.

Sentire, immaginare, parlare, sognare, in: R. Cavalieri, D. Chiricò, P. Perconti (a c. di), Sentire e Parlare, Rubbettino, 2004, pp. 
9-18.

Prefazione, in G. Primiero, G. Rotolo (a cura di), Mappe concettuali, territori cognitivi, Università di Palermo, Palermo 2004, pp. 
7-8.

2005

Introduzione, in A. Frigerio, S. Raynaud (a c. di), Significare e comprendere. La semantica del linguaggio verbale, Atti dell’XI 
congresso nazionale della Società di Filosofia del Linguaggio (Milano, 16-18 sett. 2004), Aracne, Roma 2005.

Felicità e linguaggio nella medicina filosofica di Aristotele e Freud, in: Gianfranco Marrone (a c. di), Il discorso della salute. 
Verso una sociosemiotica medica, Meltemi, Roma 2005, pp. 19-25.

Platone e Aristotele sui nomi: dall’orthotes al symbolon, in: G. Casertano (a c. di), Il “Cratilo” di Platone: struttura e 
problematiche, Loffredo Editore, Napoli 2005, pp. 201-14. ISBN: 887564-110-2.

L’educazione linguistica, in: Giuseppe e Maria Giarrizzo, Per una storia d’Italia come storia delle sue scuole. Una scuola di 
frontiera, la “Manzoni” di Catania (1963-88), Giuseppe Maimone Editore, Catania 2005, pp. 187-92.

Prefazione, in S. Bonfiglioli e C. Marmo, Retorica e Scienze del linguaggio. Teorie e pratiche dell’argomentazione e della 
persuasione, Atti del X congresso nazionale della Società di Filosofia del Linguaggio Rimini, 19-21 set. 2003), Aracne, Roma 
2005, pp. IX-X.

Gli italiani e la lingua (a cura di F. Lo Piparo e G. Ruffino), Sellerio, Palermo 2005.

Postfazione, in Gli italiani e la lingua (a cura di F. Lo Piparo e G. Ruffino), Sellerio, Palermo 2005, pp. 361-3.

Angolo retto e nome ortogonale. I modelli matematici del “Cratilo”, in AA: VV., Le parole dei giorni. Scritti per Nino Buttitta, 
Sellerio, Palermo 2005, pp. 35-48.



2006

Il caso Sicilia: una nazione senza lingua: Sabine Schwarze (Hrsg.), Siamo una nazione? Nationales Sebstverständinis im 
aktuellen Diskurs über Sprache, Literatur und Geschichte Italiens, Stauffenburg Verlag, Tübingen 2006, pp. 35-50. ISBN 
978-3-86057-896-4

Archeologia del simbolo. VS., n. 102,  2006, pp. 11-26, ISSN: 0393-8255.

2007

L’alterità come fondamento dell’identità. Riflessioni teoriche: Elena Pistolesi, Sabine Schwarze (a cura di), Vicini/lontani. 
Identità e alterità nella/della lingua, Peter Lang, Frankfurt am Main 2007, pp. 1-11.

Possono angeli, animali e macchine sognare? In: G. Manetti, A. Prato (a c. di), Animali, angeli e macchine. Vol. 1: Come 
comunicano e come pensano, Edizioni ETS, Pisa 2007 (ISBN: 978-884671640-8), pp. 87-98.

Le premier manifeste du structuralisme linguistique: le chapitre 20 de la Poétique d’Aristote, Les dossiers di HEL (supplément 
électronique à la revue Histoire Épistémologie Langage, Paris SHESL, 2007, n°3, disponible sur Internet: http://
htl.linguist.jussieu.fr/num3.htm/lopipa.pdf.

La proposizione come gnomone linguistico. In R. Petrilli, D. Femia (a c. di), Il filo del discorso. Intrecci testuali, articolazioni 
linguistiche, composizioni logiche (Atti del XIII congresso nazionale della Società di filosofia del linguaggio, Viterbo, 14-16 set. 
2006), Aracne, Roma 2007, pp. 47-63.

La fonologia saussuriana di Aristotele e il fonema silenzioso. In A. Elia, M. De Palo (a c. di), La lezione di Saussure. Saggi di 
epistemologia linguistica, Carocci, Roma 2007, pp. 86-97.

Corpo mente linguaggio coscienza. Il punto di vista di Aristotele, In: Vanna Gessa Kurotschka, Giuseppe Cacciatore (a c. di), 
Saperi umani e consulenza filosofica, Meltemi, Roma 2007.

LO PIPARO F. (2007). La parola è proposizione. In: VINCENZO LO CASCIO. Parole in rete. (pp. 45-58). ISBN: 
978-88-6008-175-9. TORINO: UTET (ITALY).

Saussure et les Grecs, “Cahiers Ferdinand de Saussure”, vol. 60, 2007, ISSN: 0068-516X, pp. 139-162.

2008

LO PIPARO F. (2008). Sulla natura iconica del pensare. In: A. FALZONE, M. CAMPOCHIARO. Cultura, evoluzione, 
simulazione, Atti del Convegno 2007 del CODISCO (Coordinamento dei dottorati italiani di scienze cognitive). (pp. 137-141). 
ISBN: 978-88-88325-12-5. ROMA: Corisco (ITALY).

Sema-valore o segno? Rilettura di manoscritti saussuriani, in F. Cambi, N. De Domenico, M. R. Manca, M. Marino (a c. di), 
Percorsi verso la singolarità. Studi in onore di Epifania Giambalvo, Edizioni ETS, Pisa 2008, pp. 63-78. ISBN: 
978-884672107-5.

La proposition comme gnomon discret du langage. Le point de vue d’Aristote et de Wittgenstein, in P. Seriot et D. Samain, La 
structure de la proposition: histoire d’un métalangage, Cahiers de l’ILSL (Université de Lausanne), n. 25, 2008, pp. 35-50. 
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