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PRESENTAZIONE

Tocca a me presentare questo accuratissimo lavoro dell’Amica e 
Collega Franca Assante, per almeno due ragioni. Nel 1990, quando 
comparve la prima stesura di esso (limitata al 1989) ero Segretario 
Generale della Società e avevo promosso questi utili “Indici” dei 
“Rendiconti” delle quattro Accademie federate. Perciò già allora 
lo presentai. Quando, nel 2009, l’Accademia di Scienze morali 
e Politiche decise la ripresa e l’aggiornamento del lavoro, per 
partecipare con esso alle “Celebrazioni per i 150 anni del1’Unità 
nazionale”, ero Presidente di questa Accademia.

Oggi, grazie all’accuratissimo lavoro di Franca Assante, 
l’impegno preso viene realizzato e si affianca, idealmenta, alla 
collaborazione che la nostra Società Nazionale e l’altrettanto nostra 
Accademia Pontaniana hanno offerto ai Lincei per la realizzazione 
dell’importante convegno su “Le Accademie Nazionali e la storia 
d’Italia”, che ha concluso le manifestazioni Lincee per il 150° 
anniversario dell’unificazione, significativamente svoltosi proprio 
a Napoli, qui, nella nostra sede.

Ho voluto che questo lavoro di Franca Assante assumesse 
autonomia rispetto al precedente, e, infatti, essi portano due numeri 
distinti nella serie editoriale che li ospita, perché, al primo benemerito 
dissodamento degli allora giovanissimi Amici Fabrizio Lomonaco e 
Giovanni Ciriello, l’Assante ha aggiunto oltre che l’aggiornamento 
(1989-2011), l’opportuna revisione necessaria quando un lavoro viene 
ripreso, e un nuovo accertamento della presenza nelle biblioteche 
napoletane della collezione dei nostri “Rendiconti” (importante 
quella, completa dal 1860 al 1940, presente nel Dipartimento di 
Geologia e Paleontologia della “Federico II”, probabilmente parte 
della preziosa biblioteca di Giuseppe De Lorenzo). Mi sembra che 
si tratti di un lavoro egregio, che rappresenta un sicuro contributo 
alle celebrazioni del 2011 e alla determinazione dell’apporto che 



le Accademie nazionali, come la nostra Società, hanno dato allo 
sviluppo culturale e civile del Paese.

Così, nel rinnovare il ringraziamento che, oltre vent’anni fa 
rivolsi a Lomonaco e Ciriello, aggiungo, con vero compiacimento, 
quello a Franca Assante, che ha dato un’ennesima prova del suo 
scrupolo di storica e di attaccamento alla nostra gloriosa istituzione 
accademica.

Napoli, l° novembre 2012

      Fulvio Tessitore



PRESENTAZIONE

Grazie alla paziente e intelligente operosità dei dott. Giovanni Ciriello e 
Fabrizio Lomonaco si realizza un antico voto dell’Accademia di Scienze 
Morali e Politiche della nostra Società.

Sono convinto che uno strumento utile viene messo a disposizione degli 
studiosi e un contributo di non minore utilità viene arrecato alla conoscenza 
della cultura napoletana negli ultimi centocinquant’anni e alla storia delle 
istituzioni scientifiche della vecchia capitale del Regno meridionale.

Nel presentare alla comunità scientifica questo lavoro, formulo l’auspi
cio che anche le Accademie di Scienze Fisiche e Matematiche e di 
Archeologia, Lettere e belle Arti affianchino presto il repertorio dei loro 
atti a quelli già realizzati dalle altre due Accademie consorelle nella nostra 
singolare federazione accademica.

Napoli, 5 luglio 1990

FULVIO TESSITORE 
Segretario Generale della Società Nazionale 

di Scienze, Lettere e Arti





INTRODUZIONE





Per tutto il XIX e il XX secolo le Accademie hanno svolto, in anni complessi 
della vita culturale italiana, un’opera di produzione e scambio del lavoro intellet
tuale assai utile, mostrando il segno di un primato quantitativo e qualitativo tut
to italiano, fedele alle consuetudini civili della libera discussione e dell’autonoma 
elaborazione culturale. Nelle pagine che seguono l’Indice delle memorie, apparse 
fin dal 1864 negli Atti dell’Accademia di Scienze Morali e Politiche della Società 
Nazionale di Scienze, Lettere ed Arti di Napoli, conferma quel ‘primato’, ponendo 
l’interessato lettore dinanzi ad un corpus ricco di multiforme documentazione la 
quale inevitabilmente riporta alla storia delle origini dell’Accademia, alla tradi
zione della cultura desanctisiana e liberale di secondo Ottocento che ne promosse 
e sostenne la rifondazione scientificoistituzionale, magistralmente documentata 
dalle finissime ricostruzioni storiche di Croce e Nicolini1. Perciò, in questa nota 
introduttiva più che riproporre tali ricostruzioni è parso opportuno richiamare 
alcuni momenti del dibattito che voci autorevoli del mondo accademico napoletano 
svolsero sul significato, il valore ed i fini della loro attività. 

Nell’Introduzione al primo volume dei «Rendiconti delle tornate e dei lavori» 
(1862) della ricostituita Accademia di Scienze Morali e Politiche di Napoli, il suo 
primo segretario, il socio Errico Pessina, dinanzi alle rinnovate insidie che minac
ciavano i valori fondamentali del lavoro accademico, ne riaffermava con grande 
vigore oratorio i principi in uno Stato liberale. Un forte senso del concreto – ca
ratteristica dominante nella cultura napoletana dei primi decenni postunitari – si 
esprime nelle sue riflessioni sull’importanza delle rinate scienze morali e politiche 
che «rannodano fra loro il pensiero speculativo e la vita reale»2. Quelle scienze, 
infatti, considerano innanzitutto «il problema della destinazione dell’uomo nel 
mondo per dedurne la cognizione delle vie e dei mezzi che egli come artefice del suo 
destino nella vita individuale e sociale dee scegliere per raggiungere quella meta»3. 

1 B. CroCe, Francesco De Sanctis e lo scioglimento e la ricomposizione della Società Reale di 
Napoli nel 1861, in «Atti della Reale Accademia di Scienze Morali e Politiche», LIII (1930), 
pp. 249-268 (d’ora innanzi si cita con «Atti»), poi in F. De SanCtiS, Pagine sparse. Contributi 
alla sua biografia e supplemento alla bibliografia, a cura di b. Croce, bari, 1934, pp. 77-99 (con 
una postilla alle pp. 100-102) ed in B. CroCe, Aneddoti di varia letteratura, II ed., bari, 1954, 
voI. IV, pp. 229-250. Del Nicolini cfr. soprattutto, Della Società Nazionale di Scienze, Lettere 
ed Arti e di talune Accademie napoletane che la precederono. Notizie storiche (1950), ora in 
edizione aggiornata a cura di F. Tessitore, Napoli, 1974: nell’essenziale nota bibliografica 
alle pp. 89-90 si rimanda opportunamente alle classiche, ben note informazioni che sulla 
prima Società Reale e sulla Società borbonica hanno offerto gli studi di L. Giustiniani 
e C. Minieri Riccio, B. Capasso, A. Scacchi e M. Maylender, studi che qui è superfluo 
riproporre.

2 Cfr. «Rendiconto delle tornate e dei lavori della Reale Accademia di Scienze Morali 
e Politiche», I (1862), p. 3 (d’ora in avanti citato con «Rendiconto»). Il testo venne poi 
riprodotto in «Atti», I (1864), pp. V-Xl.

3 Cfr. «Rendiconto», I (1862), p. 2
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A tal fine non bastano le pur necessarie «politiche adunanze» o le «frequenti agi
tazioni del movimento politico», giacché al libero esame critico e al rigore dedutti
vo, contrassegni essenziali dell’attività scientifica, occorre il più tranquillo lavoro 
accademico: «non […] la scuola ma l’Accademia. Non parlo di un’Accademia che 
muova sulle orme delle antiche meschinità pedantesche, ma di un’Accademia che 
faccia suo dogma comune la libertà del pensiero e si spazii con libero esame per 
ovunque il pensiero si distende; […] di un ‘Accademia per cui la verità sia vita 
e che operando sulla società umana la indirizzi al suo progressivo svolgimento, 
di un’Accademia che si levi alle più eminenti regioni del sapere speculativo ma 
per meglio discernere da quelle altezze non percosse da nebbia i movimenti delle 
società umane, e ravvisarli nel loro tutt’insieme e non a frantumi»4. In anni di 
profonde trasformazioni si avvertiva l’esigenza di garantire uno spazio alla ri
cerca bisognosa di essere tutelata nella sua pubblicità per non correre il rischio 
dell’assoggettamento alla politica ed alle sue finalità. Lo scopo, invece, era quello di 
assicurare all’attività accademica i criteri della «generalità» e dell’«astrattezza», 
per poter così definire il senso di principi e regole rivolte a tutti ed uguali per tutti. 
Perciò, l’Accademia «discute e non delibera, esamina le instituzioni e non detta 
leggi; né esercita un ‘efficacia immediata sulla vita e sulle opinioni dei popoli […] 
perché non è politico il suo scopo». Eppure, il lavoro accademico non è destinato 
all’«utopia» se «l’indole propria delle dottrine morali e sociali si è quella di esser 
fatte per la realtà della vita»5. Luoghi di ricerca e di discussione critica, le Accade
mie devono vivere nel proprio tempo, conciliando le ragioni della universalità, la 
vocazione universale del sapere con la fedeltà alla specificità, alla molteplicità del 
concreto, modificando e ammodernando le loro strutture, così da divenire sempre 
più e meglio centri di cooperazione culturale. Da tale punto di vista un ampio 
orizzonte si dischiude innanzi ad un ‘Accademia scientifica che studia i problemi 
morali e sociali; «e quanto più essa disimpedita da preoccupazioni nazionali si sol
leva al cielo purissimo delle verità speculative tanto più serve la causa della civiltà 
nazionale, come nella vita dell’individuo la mente di tanto più giova ad accrescere 
e prosperare le sue forze quanto più si emanceppa dall’angusta cerchia della vita 
individuale, ed ancora quando faccia obbietto delle sue indagini questa vita indivi
duale pur la contempla nei suoi legami con la vita generale, con la vita degli altri 
esseri del mondo»6. La rivendicata autonomia accademica non significa, quindi, 
isolamento, ma, al contrario, la massima espressione di vita, quella propria del ‘so
litario’ ricercatore che tende all’accertamento del vero fino ad annullare il proprio 
interesse individuale nell’impegno operoso finalizzato alle esigenze della comuni
tà. Perciò non lieve importanza ha per un’Accademia di Scienze Morali e Politiche 
mettere a concorso temi per speciali lavori, arricchendo di nuove produzioni il 
patrimonio della scienza ed esaminando le più interessanti voci del movimento 
scientifico contemporaneo: «L’Accademia così diviene un centro di comunicazio
ne delle attività intellettuali più svariate e le rannoda tra loro anche in mezzo al 
cozzare delle più discordanti dottrine»7. È questa affermata dal Pessina un’espli
cita disponibilità al dialogo e al confronto, il segno di un’autentica sodalitas che 

4 Ivi, pp. 5, 3, 4.
5 Ivi, pp. 5-6.
6 Ivi, p. 6.
7 Ivi, p. 7.
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contraddice il luogo comune dell’isolamento degli accademici, inclini, invece, ad 
uscire dal loro riserbo per esaltare la propria autonomia di giudizio, condizione 
necessaria della loro vera libertà. 

La messa in rilievo di tali valori era, poi, destinata ad essere ulteriormente 
sancita negli interventi di altri autorevoli componenti della Società Reale. Nel 
1864, il presidente Francesco Trinchera, nel Discorso di apertura dell’adunan-
za pubblica della Società Reale, ribadiva dell’Accademia il carattere non di 
setta scientifica che cerca di conquistare le menti con l’autorità e la fede nel dogma, 
ma di «centro» collegatore di libere intelligenze. Disposte a filtrare ed interpretare 
le nuove esigenze sociali, le Accademie sono le istituzioni più idonee a diventare 
luoghi privilegiati di interdisciplinarità operante, di dibattito critico, di coopera
zione culturale e di riorganizzazione del sapere attraverso grandi imprese colletti
ve: «L’Accademia è l’associazione degl’intelletti nella religione del vero; è la Chiesa 
della intelligenza […]. Essa ha per iscopo di ricercare con le forze di molti il vero e 
non altro che il vero. Essa ha una sola forma di operare, che risponde all’eminente 
suo scopo, ed è la libera discussione»8. A tali considerazioni facevano eco, qualche 
anno dopo, le riflessioni che un altro socio, il presidente Michele Baldacchini, ela
borava nella breve Prolusione accademica, letta all’Accademia di Scienze Mo
rali e Politiche nella tornata generale della Società il 2 gennaio 1870. Ispirandosi 
alla celebre definizione vichiana dei «letterati», quali «intelletto delle nazioni»9, 
l’autorevole storico napoletano sottolineava la centralità del momento associativo 
nella nuova vita culturale dell’Italia unita. Piuttosto che inseguire modelli univer
sali o instaurare processi astratti di unificazione del sapere, di un sapere angusta
mente particolaristico, giova, invece, valorizzare i vantaggi della cooperazione, le 
nuove prospettate possibilità di integrazione tra scienze naturali e scienze umane, 
insistendo sull’utilità e necessità dell’impegno interdisciplinare, alla luce delle an
tiche, rinnovate Accademie, istituzioni disposte naturaliter a sollecitare la ricerca 
di qualificate équipes: «noi non coltiviamo un sapere onninamente a noi e che 
dalla rimanente civiltà ci diparta. Anzi volentieri ci affratelliamo, e ci associamo, 
come oggi più comunemente si suol dire, alle altre intelligenze che ci son per ispa
zio, come a quelle che ci son per tempo lontane». La stessa intelligenza non è a 
giudizio dell’accademico un’astrazione che conduce l’uomo moderno alla solitudi
ne, ad un «ascetismo filosofico», ma «un atto, un’operazione della mente», finaliz
zata all’azione. Non a caso, sul nesso di pensiero ed azione, di teoria e prassi si ra
dica il significato della scienza moderna: «Che sarebbe del traffico, che sarebbe 
della industria, delle quali cose, tanto oggidì a ragione si esaltano le maraviglie 
senza il sostrato, dirò così della scienza? Potrebbero reggere, senza l’aiuto della 
scienza, potrebbero durare?»10. Per confermare ed incrementare tale indirizzo pro
grammatico, l’Accademia napoletana di Scienze Morali e Politiche annunziava, 
nel 1873, due deliberazioni emblematiche del progetto politicoculturale elaborato 
e realizzato negli anni successivi. La prima stabiliva di assegnare annualmente ai 

8 Discorso di apertura dell’adunanza pubblica della Società Reale nel 3 gennaio 1864 pronun
ziato dal Presidente Cav. Francesco Trinchera, in «Rendiconto», III (1864), p. 4.

9 Breve Prolusione accademica letta dal presidente Michele Baldacchini all’Accademia di 
Scienze Morali e Politiche nella tornata generale della Società Reale di Napoli il 2 di gennaio 
1870, in «Rendiconto», IX (1870), p. 3.

10 Ivi, pp. 4-6.
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soci dell’Accademia un comune tema di studio, scelto tra gli argomenti più impor
tanti del dibattito culturale in corso, «perché il pensiero collettivo dell’Accademia 
per a traverso il cozzare delle Singole opinioni avesse in certa guisa la sua manife
stazione». L’altra deliberazione impegnava gli stessi soci a dedicare particolare 
attenzione al coevo movimento scientifico, dando conto –a partire dal 1874– delle 
pubblicazioni apparse nelle riviste contemporanee di scienze morali e politiche edi
te in Italia e fuori11. Era la riaffermazione del ruolo delle Accademie quali organi 
deputati alla ricerca e della relativa necessità che si realizzino nuove forme orga
nizzative, capaci non solo di promuovere ma anche di stimolare le attività dei soci 
e dei non soci. Era, insomma, un modo significativo per ribadire l’«utilità» e 
l’«attualità» delle Accademie nel rispetto delle loro antiche, nobili tradizioni e nel
la consapevolezza delle nuove funzioni del lavoro di ricerca dove vecchi e giovani, 
accademici e non accademici si incontrano, si confrontano, incrementando il livel
lo scientifico della comunità nazionale12. Fedele a tale proposito, l’Accademia napo
letana promuoveva dibattiti sui nazionali ed internazionali di cui danno adegua
tamente conto i volumi dei Rendiconti (1862-1919). Si trattava di argomenti che 
non avevano solo rilievo teorico o speculativo, ma anche più propriamente pratico, 
interessando, negli anni postunitari, soprattutto la storia religiosa, politica e giu
ridica, la filologia, il diritto antico e moderno, pubblico e privato, l’ordina mento 
giudiziario. Una particolare importanza assumevano, nell’organizzazione della 
cultura a Napoli dopo il 1860, le vicende del dibattito accademico sul progetto di 
riforma dell’istruzione secondaria, proprio negli anni in cui matura la crisi della 
struttura universitaria, favorita dal quasi raddoppio della popolazione studentesca 
e dal generale, grave dissesto economico che stava determinando una forte provin
cializzazione della vita amministrativa napoletana. Perciò fu istituito o ricostituito 
un gruppo di scuole e istituti scientifici superiori, la cui nuova organizzazione e 
articolazione rispondeva all’esigenza nuova di collaborazione tra istruzione supe
riore e ricerca pura, avvertendo le varie, tradizionali discipline il bisogno non di 
una riduzione ad unità, quanto di una collaborazione, di un incontro fecondo tra 
esperienze diverse13. Nella tornata del 25 novembre 1883, il socio Francesco Fio
rentino presentava una densa, ragionata Relazione sopra il disegno di legge 
intorno all’istruzione superiore. In particolare risalto veniva messo il nucleo 
concettuale della legge proposta, gravitante intorno al tema della «autonomia», 
sotto la triplice forma di autonomia «didattica», «amministrativa» e «disciplinare»14. 

11 Cfr. Relazione dei lavori dell’Accademia di Scienze Morali e letta dal Segretario dell’Ac
cademia medesima nella tornata generale della Società Reale di Napoli il 4 di gennaio 1874, in 
«Rendiconto», XIII (1874), pp. 1-2.

12 Cfr., in proposito, le riflessioni di un prestigioso, ascoltato accademico del Novecen-
to, P. Piovani, Attualità e utilità delle Accademie, in «Nuova Antalogia», n. 2089 (1975), pp. 
42-47. Sul tema cfr., dello stesso Autore, Le Accademie, in «Il Mattino» di Napoli, LXXXVII 
(21 febbraio 1978), p. 3. Di Piovani accademico e, più in generale, del destino delle Acca-
demie nel XX secolo ha tracciato osservazioni finissime F. teSSitore, Pietro Piovani acca
demico, in «Accademie e biblioteche d’Italia», XLVIII (1980) 6, pp. 465-468 e ID., Il destino 
delle Accademie (1984), ora in ID., Letture quotidiane, Napoli, 1989, pp. 284-289.

13 Un aggiornato quadro critico complessivo ha offerto sul tema F. teSSitore, Le istitu
zioni scientifiche a Napoli dal 1860, testo in corso di pubblicazione di cui ho potuto consul-
tare il dattiloscritto per la consueta, cortese disponibilità dell’Autore che qui affettuosa-
mente ringrazio.

14 F. Fiorentino, Relazione sopra il disegno di legge intorno alla istruzione superiore, in 
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A giudizio del Fiorentino, di queste tre autonomie della legge esaminata quella 
disciplinare è di nessuna importanza, quella amministrativa è nociva e la didattica 
in parte non è nuova, per ciò che riguarda la libertà dell’insegnante, in parte è 
superflua e può essere nociva, in ciò che concerne la libertà del discente, «in parte 
finalmente sarebbe, a mio avviso, esiziale all’avvenire della scienza del nostro pae
se, se lo Stato abbandonasse la nomina de’ professori. Posso ingannarmi, ma solo 
da tali pericoli sono stato indotto a scrivere queste osservazioni sopra un disegno 
di legge, che, inspirato da motivi generosi, potrebbe riuscire affatto contrario al fine 
sperato»15. Nel 1891 l’Accademia ritornava sull’argomento, aprendo un’articola
tissima discussione sul «migliore ordinamento della istruzione secondaria», come 
testimoniavano le dotte e ben note memorie presentate dai soci Miraglia (il 7 mar
zo), Masci (l’11 aprile e il 29 giugno), d’Ovidio (il 2 maggio ed il 9 luglio), Maria
no (il 6 giugno), nonché le osservazioni espresse a voce dal Bonghi (il 29 giugno). 
Il dibattito accademico, pur nell’omogeneità dei riferimenti alla coeva cultura sto
ricofilosofica, non riuscì a sintetizzarsi in una risoluzione precisa, condividibile 
da tutti i soci. Che quest’accordo interno non si fosse ottenuto era ampiamente ri
conosciuto da Raffaele Mariano che, a mo’ di bilancio e di conclusione, osservava 
come «il discorso, il dibattito e gli scritti, presi nel loro insieme, rispecchiavano via 
via i molteplici aspetti del problema e le svariate difficoltà che gli fan corona e ne 
rendono ardua e intralciata la soluzione». In quella stessa sede, tuttavia, proprio il 
Mariano giungeva a compendiare e ritrarre, assai brevemente e con grande lucidi
tà critica, tutta la discussione accademica, sostenendo che: «due indirizzi […], due 
correnti generali ed opposte di pensieri si son mostrati. L’una concepisce l’istruzio
ne secondaria come essenzialmente classica e letteraria, e la vuole obbligatoria ed 
unica per tutti quei che intendono avviarsi alla cultura superiore nelle Università, 
per essere la meglio adatta a procacciare educazione mentale e anche morale, e ad 
apparecchiare alla vita, anche a quella degli affari e del tecnicismo. L’altra vuole 
l’insegnamento secondario diviso in classico e tecnico. Pel primo ordine di concet
ti, si sono pronunziati i soci Masci e Mariano. Il secondo è stato sostenuto dai soci 
Miraglia, d’Ovidio e Bonghi; con l’avvertenza però, che ciascuno di questi l’ha 
fatto, muovendo da presupposti suoi e da vedute non interamente conformi a quel
le degli altri»16.

Tutto questo antico, prestigioso patrimonio culturale rappresenta la prova 
di vitalità e validità dell’Accademia di Scienze Morali e Politiche che fino al 1934 
(anno in cui le fu imposto uno Statuto illiberale) ha conosciuto il periodo più glo
rioso della sua storia, destinata a rinnovarsi dal 1944, quando, auspice Benedetto 
Croce, si ritornò allo statuto desanctisiano che ne regola tuttora l’esistenza17. Pro

«Rendiconto», XXII (1883), p. 91. 
15 Ivi, pp. 98-99. Sulla libertà degli studenti di regolare l’ordine degli insegnamenti 

universitari si apriva un’intensa, animata discussione nel 1889, come testimonia la Rela
zione sui lavori dell’Accademia di Scienze Morali e Politiche nell’anno 1889 letta nella tornata 
generale del di 5 gennaio 1890 dal Segretario Ruggiero Bonghi, in «Rendiconto», XXIX (1890), 
pp. 33-34.

16 Cfr. Relazione sui lavori dell’Accademia di Scienze Morali e Politiche nell’anno 1891 letta 
nella tornata generale del dì 4 gennaio 1892 dal Segretario Ruggiero Bonghi, in «Rendiconto», 
XXXI (1892), pp. 3-5.

17 Cfr. la riproduzione dello «Statuto» e del «Regolamento», ora in Annuario della Socie
tà Nazionale di Scienze, Lettere e Arti in Napoli, Napoli, 1989, pp. 9-33.
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prio con Croce (socio ordinario dal 1922 al 1935 e Presidente nel 1927, nonché, 
poi, socio onorario dal 1950) e la sua teorizzazione della storia eticopolitica e della 
religione della libertà, si giungeva a definire il modello di Storia d’Italia come 
parte integrante della Storia d’Europa, di cui alcuni capitoli apparvero, come è 
noto, negli Atti dell’Accademia, poco prima della soppressione dello statuto de
sanctisiano e del cambio di denominazione, divenuta dal 1935 al 1944 – come 
si sa – quella di «Reale Accademia Pontaniana di Scienze Morali e Politiche». 
E proprio nei nomi di Francesco De Sanctis e Benedetto Croce, Pietro Piovani, 
segretario generale della Società dal 1973 al 1979, apriva la seduta inaugurale 
dell’anno accademico 1973, prospettando un programma di lavoro da cui, tuttora, 
l’attività accademica può ricavare elementi utili per il suo sviluppo, vicino e lon
tano, tra le contraddizioni e le novità di un mondo in problematica ma in eludibile 
trasformazione: «Noi abbiamo il dovere di stabilire tra Accademie e vita cittadina 
un più frequente contatto; abbiamo il dovere di riaffermare, senza nicodemismi, in 
piena luce, una presenza che solleciti e favorisca la totale comprensione dell’utile 
opera scientifica svolta dalle nostre istituzioni». La Società attraverso le sue Ac
cademie «ha saputo due volte confermare il suo risorgimentale spirito unitario: 
nel 1862, consule Francesco De Sanctis; nel 1944, consule Benedetto Croce. In 
tali antecedenti è la sua vera natura. Basti la semplice evocazione di questi due 
nomi – massimi lari nel culto delle nostre vive e ammonitrici memorie accademi
che – per indicare in qual modo, al servizio dell’ideale cosmopolitico della scienza, 
l’interesse rivolto a specifici problemi culturali del Mezzogiorno debba inquadrarsi 
nel generale, necessario rinnovamento delle istituzioni d’alta cultura dell’intera 
nazione»18. 

In questo Indice degli Atti (I 8641989)19 –curato dal dott. Giovanni Ciriel
lo– gli Autori sono stati distribuiti per anno, rispettando l’originaria successione 
delle “memorie” presentate. Al titolo segue l’indicazione della pagina iniziale della 
relativa memoria, pagina che se posta tra parentesi quadre indica che il contributo 
in questione ha numerazione autonoma. Ogni scheda è stata numerata, onde con
sentire la costruzione di un agevole «Indice dei nomi», aggiunto, naturalmente, 
alla fine. Le Relazioni dei lavori dell’Accademia sono state registrate sotto i 
nomi dei relativi Autori, allorquando esse appaiono nella sezione «Memorie». 

Napoli, dicembre 1989 

FaBrizio LomonaCo

18 Parole pronunciate dal Segretario generale Prof. Pietro Piovani, in SoCietà nazionaLe Di 
SCienze, Lettere e arti, Seduta inaugurale dell’anno accademico 1973, Napoli, s.a. (ma 1974), 
pp. 10-11. Dell’Autore, in un ambito problematico più complessivo, non debbono essere 
dimenticati l’illuminante intervento su Università vecchia e ricerca nuova, in «Critica Socia-
le», LXI (1969) 9, pp. 7 (estratto) e, specialmente, la comunicazione Cooptazione e autonomia 
delle Accademie, in «Atti», LXXXIII (1972), pp. 9 (estratto), ripubblicata in «Accademie e 
biblioteche d’Italia», XL (1972) 2, pp. 97-102. 

19 Un Indice generale delle memorie contenute ne gli Atti della Reale Academia di Scienze 
Morali e Politiche di Napoli – limitatamente agli anni 1864-1896 – fu pubblicato negli «Atti», 
XXVIII (1897), pp. 643-655; un Indice generale delle note e delle relazioni sui libri donati inserite 
nei Rendiconti della Reale Accademia di Scienze Morali e Politiche di Napoli dal 1862 al 1897 si 
può leggere in «Rendiconto», XXXVI (1897), pp. 108-117. 
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29. LomonaCo Vincenzo, Osservazioni Storicopolitiche sull’Aristocrazia 
antica e moderna, p. 17.
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45. LomonaCo Vincenzo, Studii storicolegali sul sistema delle azioni 

possessorie, p. 1.

X (1873)

46. trinChera Francesco, Storia critica della Economia pubblica [p. 1].

XI (1874)

47. LomonaCo Vincenzo, Studii paralleli tra. il mondo Romano e Germanico 
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Parte III. Filattologia giuridica, o sia tutela civile e penale dei diritti, 
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92. JaJa Donato, Dell’a priori nella formazione dell’Anima e della 
Coscienza, p. 1.

93. miraGLia Luigi, Il concetto storico dei Diritti innati, p. 1.
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102. PePere Francesco, Elogio di Paolo Emilio Imbriani, p. 1.
103. araBia Francesco Saverio, Della incompatibilità di alcuni concetti 

di Ragion Penale, p. 1.

XVIII (1884)

104. CiCCone Antonio, Sulla legge proposta dal Ministro di Agricoltura, 
Industria e Commercio sulle pensioni per la vecchiaja. Osservazioni, p. 1.

105. PePere Francesco, Esame critico dell’assunto di G.B Vico. Il ricorso 
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190. PePere Francesco, Se il Cristianesimo sia continuità del sistema 

morale e giuridico de’ Romani, p. 379.
191. araBia Francesco Saverio, Sull’applicazione del Codice Penale 

Italiano, p. 443.
192. JaJa Donato, L’Intuito nella conoscenza, p. 483.
193. D’oviDio Francesco, Di un’antica testimonianza circa la controversia 

della Crusca col Tasso, p. 527.
194. ChiaPPeLLi Alessandro, La dottrina della resurrezione della carne 

nei primi secoli della chiesa, p. 539.

XXVII (1894-95)

195. variSCo Dino, La necessità logica, p. 1.
196. maturi Sebastiano, La filosofia e la metafisica, p. 169.
197. BranDiLeone Francesco, L’intervento dello Stato nella celebrazione 

del Matrimonio in Italia, prima del Concilio di Trento, p. 267.
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198. BarzeLLotti Giacomo, Il sentimento religioso ed il problema morale 
in Italia, p. 391.

199. mariano Raffaele, Il ritorno delle Chiese Cristiane all’unità catto
lica, p. 415.

200. ChiaPPeLLi Alessandro, I caratteri orientali dello stoicismo, p. 499.
201. araBia Francesco Saverio, Del Senato, p. 530.
202. turieLLo Pasquale, D’un probabile primato delle donne italiane, p. 555.

XXVIII (1897)1

203. mariano Raffaele, Su la formazione del Senato e la rappresentanza 
per classi, p. 1.

204. aLimena bernardino, Contributo alla teorica dell’imputabilità dei 
reati commessi nell’ebbrezza, p. 37.

205. maSCi Filippo, Ruggiero Bonghi, discorso commemorativo, p. 89.
206. D’oviDio Francesco, Il Bonghi a Roma nel 1848, p. 113.
207. miraBeLLi Giuseppe, Della vita e delle opere di Antonio Ciccone, p. 133.
208. mariano Raffaele, Francesco d’Assisi e alcuni dei suoi più recenti 

biografi, p. 149.
209. ForneLLi Nicola, I recenti tentativi della riforma Universitaria in 

Italia, p. 357.
210. araBia Francesco Saverio, Provvedimenti di pubblica sicurezza, p. 395.
211. ChiaPPeLLi Alessandro, Le premesse filosofiche del socialismo, p. 419.
212. D’oviDio Francesco, Da un manoscritto del Bonghi, p. 515.
213. toCCo Felice, Quistioni Dantesche, p. 539.
214. D’oviDio Francesco, Tre discussioni dantesche (Celestino V. La 

data della composizione e divulgazione della Commedia. La Visione 
d’Alberico), p. 555.

215. PePere Francesco, L’Individuo secondo il Diritto Romano ed il Ger
manico, p. 595.

XXIX (1898)

216. ChiaPPeLLi Alessandro, Il Cristianesimo e la questione sociale, p. 1.
217. turieLLo Pasquale, Lo spiritismo italiano e la scienza, p. 33.
218. D’oviDio Francesco, La proprietà ecclesiastica secondo Dante e un 

luogo «De Monarchia», p. 101.
219. D’oviDio Francesco, Talento nei suoi varii valori lessicali, p. 113.
220. araBia Francesco Saverio, Della magistratura e della sua indipen

1 Il volume contiene un indice generale (in ordine alfabetico degli Autori) delle Memorie 
contenute negli Atti della Reale Accademia di Scienze Morali e politiche di Napoli dal 1864 
al 1896 (Vol. I a XXVIII), pp. 644-655).
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denza, p. 143.
221. ChiaPPeLLi Alessandro, Sul libro di N. Bonwetsch Das slavische 

Henocbuch, p. 175.
222. mariano Raffaele, Rosmini e la sua condanna, p. 191.
223. PerSiCo Federico, L’organismo nello Stato moderno, p. 211.
224. mariano Raffaele, Il primato del Pontefice Romano. Istituzione divina?, 

p. 251.
225. araBia Francesco Saverio, Sulla condizione giuridica dei Senatori 

nominati e non convalidati, p. 371.
226. Covotti Aurelio, Per la storia della letteratura bizantina. La Filoso fia di 

Michele Psello, p. 381.
227. FaDDa Carlo, Commemorazione del socio Luigi Capuano, p. 425.

XXX (1899)

228. FaDDa Carlo, La riforma del Consiglio Superiore per la Pubblica 
Istruzione con particolare riguardo ai procedimenti disciplinari, p. 1.

229. maSCi Filippo, L’Idealismo indeterminista, I. I precedenti del
l’indeterminismo critico, l’agnosticismo e il conflitto tra la religione 
e la scienza, p. 35.

230. maSCi Filippo, L’Idealismo indeterminista, II. L’indeterminismo meta
fisico e l’indeterminismo critico, p. 91.

231. mariano Raffaele, Intorno ai ravvicinamenti fra le religioni orientali e 
il Cristianesimo, p. 187.

232. turieLLo Pasquale, La virilità nazionale e le colonie italiane, p. 267.
233. PeSSina Enrico, Intorno la riprensione giudiziaria e la condanna con

dizionale, p. 371.
234. mariano Raffaele, Sulla conciliazione del Cristianesimo con la cul tura 

pagana secondo un libro recente, p. 405.
235. ChiaPPeLLi Alessandro, I papiri di Oxyrhynchus, p. 461.

XXXI (1900)

236. D’oviDio Francesco, Note etimologiche (Talento, Sculier, Caporale, 
Cucire, Perugia, Tronto), p. 1.

237. mariano Raffaele, La conversione del mondo pagano al Cristiane simo. 
Parte I. La lotta interna e ideale, p. 85.

238. FaDDa Carlo, Le res religiosae nel Diritto Romano, p. 257.
239. mariano Raffaele, La conversione del mondo pagano al Cristianesimo. 

Parte II. La lotta esterna e reale, persecuzioni e martirii, p. 341.
240. BranDiLeone Francesco, Note al cap. XXX dell’Editto di Liutprando, 

p. 523.
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241. ChiaPPeLLi Alessandro, L’antro della Sibilla a Cuma, descritto nel IV 
secolo d.Cr., e un nuovo frammento dello scritto di Giuliano l’Apostata 
contro i Cristiani, p. 555.

242. miraGLia Luigi, L’indipendenza della Magistratura, p. 579.
243. PeSSina Enrico, Sull’indipendenza dell’Ordine Giudiziario, p. 619.

XXXII (1901)

PARTE PRIMA

244. mariano Raffaele, Religione e Religioni, p. 1.
245. maSCi Filippo, Il materialismo psicofisico. I. La nuova anatomo

fisiologia del sistema nervoso e la psicologia, p. 81.
246. FaDDa Carlo, Il buon padre di famiglia nella teoria della colpa, p. 141.

PARTE SECONDA

247. merLa Giovanni, Indole giuridica e limiti delle Concessioni Municipali, 
p. 1.

XXXIII (1901)

248. mariano Raffaele, Intorno alla origine della religione, p. 1.
249. DeL GiuDiCe Pasquale, Gli statuti inediti del Cilento, p. 81.
250. ChiaPPeLLi Alessandro, L’«Odium humani generis» dei Cristiani in 

Tacito, p. 141.
251. maSCi Filippo, Il materialismo psicofisico. II. Le ipotesi metafisiche, 

il materialismo psicofisico, il dualismo critico, p. 161.
252. maSCi Filippo, Il materialismo psicofisico. III. Parallelismo e 

monismo, p. 282.
253. turieLLo Pasquale, Uno sguardo al secolo XIX, p. 389.
254. turieLLo Pasquale, Le scuole primarie italiane, p. 505.

APPENDICE

255. BianChi Romolo, La razza e le scienze sociali, p. 1.

XXXIV (1903)

256. PePere Francesco, Il materialismo nella Storia del diritto, p. 1.
257. D’oviDio Francesco, Reliquie probabili o possibili degli antichi 
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dialetti italici nei moderni dialetti italiani e negl’idiomi romanzi in 
genere, p. 13.

258. FaDDa Carlo, Il limite di tempo all’usufrutto delle persone giuridiche, 
p. 53.

259. mariano Raffaele, Della scaturigine ideale della Religione e del suo 
cominciare nel tempo, p. 103.

260. LoSaCCo Michele, Le dottrine edonistiche italiane del secolo XVIII. 
Saggio storicopsicologico, p. 181.

261. maSCi Filippo, Filosofia, scienza, storia della filosofia, p. 309.
262. Fiore Pasquale, Sul questionario, proposto dal socio prof. 

Gianturco. 1°. Da quali caratteristiche deve desumersi, se una 
persona giuridica sia nazionale o straniera? 2°. La Chiesa cattolica 
può riguardarsi come persona giuridica universale?, p. 349.

263. FaDDa Carlo, La nazionalità delle persone giuridiche, p. 381.
264. ChiaPPeLLi Alessandro, La dottrina della doppia verità e i suoi 

riflessi recenti, p. 409.
265. PerSiCo Federico, Il posto dei diavoli nell’inferno di Dante, p. 437.
266. Fiore Pasquale, Della condizione dello straniero secondo le leggi 

vigenti del Regno d’Italia, p. 457.
267. maSCi Filippo, La libertà nel diritto e nella storia secondo Kant ed 

Hegel. Appunti critici, p. 485.

XXXV (1905)

268. maSCi Filippo, Emanuele Kant. Discorso commemorativo. 
Pronunziato nella ricorrenza del primo centenario, p. 1.

269. PeSSina Enrico, La difesa dell’imputato nella istruzione del processo. 
Nota, p. 61.

270. tarantini Giuseppe, Il principio dell’Etica e la crisi morale 
contemporanea, p. 91.

271. FaDDa Carlo, Sulla legittimazione attiva ne’ gravami relativi alle 
azioni popolari, p. 139.

272. mariano Raffaele, Di un indirizzo recente nelle idee e negli studi 
religiosi in Germania, p. 195.

273. ChiaPPeLLi Alessandro, Gli elementi egizi nella cosmogonia di 
Talete, p. 333.

274. Fiore Pasquale, Sulla responsabilità civile dello Stato pel danno 
recato ai privati in forza di un atto del Ministro dell’Interno, p. 365.

275. Petrone Igino, Lo Stato mercantile chiuso di G. Am. Fichte, e la 
premessa teorica del comunismo giuridico, p. 391.

276. D’oviDio Francesco, Cenni sui criterii di Dante nel dannare o salvare 
le singole anime, p. 443.

277. DeLLa vaLLe Guido, Lo sviluppo della coscienza formale, p. 469.



 33atti dell’accademia di scienze morali e politiche

XXXVI (1906) 

PARTE PRIMA

278. marGhieri Alberto, Ad occasione della Conferenza di Diritto marit
timo internazionale di Amsterdam. Nota, p. 1.

279. Petrone Igino, Della Sociologia come scienza autonoma. Nota, p. 21.
280. ChiaPPeLLi Alessandro, La ragion d’essere di una scienza sociale, p. 51.
281. PerSiCo Federico, Una questione sociologica. Nota, p. 73.
282. maSCi Filippo, Del concetto e dei limiti della Sociologia. Nota, p. 91.
283. Petrone Igino, La Sociologia e la sua elisione logica nella Filosofia 

dello spirito. Nota, p. 131.
284. maSCi Filippo, Il pensiero filosofico di Giuseppe Mazzini, p. 157.
285. PerSiCo Federico, Spigolando su Leopardi, p. 285.
286. GaroFaLo Raffaele, Della Sociologia come scienza autonoma e delle 

Cattedre di Sociologia. Nota, p. 305.
287. PeSSina Enrico, La riforma del Diritto penale in Italia nella seconda 

metà del secolo decimottavo, p. 315.
288. Fiore Pasquale, Se una servitù discontinua apparente possa essere 

stabilita colla destinazione del padre di famiglia, p. 361.
289. ChiaPPeLLi Alessandro, L’Arte e la sua azione sociale, p. 397.
290. Petrone Igino, Il Diritto nel sistema della Filosofia dello spirito. I. 

Posizione dell’assunto, p. 435.

PARTE SECONDA

291. De CeSare Raffaele, Commemorazione di Pasquale Turiello, p.1.
292. Serrao Gaspare, Commemorazione alla cara memoria di Giovanni 

Gemelli, p. 29.

XXXVII (1906)

 PARTE PRIMA

293. Fiore Pasquale, Del protettorato coloniale e delle sfere d’influenza 
(Hinterland), p. 1.

294. D’oviDio Francesco, Shakespeare e Manzoni. Caterina d’Aragona ed 
Ermengarda, p. 29.

295. maSCi Filippo, La legge della separazione delle Chiese e dello Stato 
in Francia. Relazione, p. 49.

296. maSCi Filippo, L’amministrazione della proprietà ecclesiastica in 
Italia e la Legge delle Guarentigie, p. 137.

297. GianturCo Emanuele, L’influenza dell’Imperatrice Teodora nella 
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legislazione giustinianea, p. 187.

PARTE SECONDA

298. CaLò Giovanni, L’Individualismo etico nel secolo XIX, p. I.

XXXVIII (1909)

299. marGhieri Alberto, Il Diritto commerciale nel coordinamento del 
Diritto privato, p. 1.

300. GaroFaLo Raffaele, I Congressi giuridici in Italia, p. 33.
301. Fiore Pasquale, Sulla limitazione dell’autorità delle leggi straniere. 

Determinazione delle leggi di ordine pubblico, p. 47.
302. marGhieri Alberto, Individualità e beni della moglie. Contributo 

alle riforme del regime matrimoniale, p. 89. 
303. D’oviDio Francesco, Se l’ipotesi della originaria disparità dei linguaggi 

umani sia contraria alla dogmatica cristiana, p. 111.
304. Petrone Igino, Il Diritto nel sistema della filosofia dello spirito.II. La 

relazione di giustizia e l’aspetto sociale della coscienza di sé, p. 135.
305. ChiaPPeLLi Alessandro, La Religione nell’Italia odierna, p. 179.
306. D’oviDio Francesco, Appendice alla mia precedente memoria ad 

illustrazione di un luogo del Genesi, p. 223.
307. miLone Filippo, Carattere e valore delle disposizioni contenute negli 

articoli 612 del titolo preliminare al Codice Civile italiano, p. 229.
308. arCoLeo Giorgio, Sulla nuova legge dell’ordinamento giudiziario. 

Nota, p. 249.
309. maSCi Filippo, Il materialismo storico. Appunti critici, p. 263.
310. PerSiCo Federico, Lo scioglimento dei Consigli comunali, p. 345.
311. Petrone Igino, Il Diritto nel sistema della filosofia dello spirito. III. 

Il principio costitutivo del diritto e l’aspetto sociale della coscienza di 
sé, p. 369.

312. GaBBa Carlo Francesco, Intorno al modo d’interpretare ed applicare 
gli artt. 612 del titolo preliminare del Cod. Civ. italiano, p. 401.

313. GaroFaLo Raffaele, Sulla ricerca della paternità, p. 409.
314. marGhieri Alberto, Gli elementi del traffico odierno, p. 431.
315. Fiore Pasquale, Sulla libertà di disporre con testamento e sulla 

riserva. Nota, p. 447.
316. PeSSina Enrico, Intorno il Tribunale dei minorenni, p. 465.
317. D’oviDio Francesco, Il nome di Dio nella lingua di Adamo secondo 

il XXVI del Paradiso e il verso di Nembrotte del XXXI dell’Inferno, 
p. 495.
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XXXIX (1910) 

PARTE PRIMA

318. miLone Filippo, Di un savio ritorno all’antico, nella nostra 
giurisprudenza, rispetto ai lasciti per interposte persone in favore 
delle soppresse corporazioni religiose, p. 1.

319. Petrone Igino, A proposito delle Condizioni subiettive 
dell’imputazione penale, p. 25.

320. arCoLeo Giorgio, Il potere imperiale in Germania, p. 65.
321. Fiore Pasquale, I nuovi orizzonti della scienza del Diritto 

internazionale, p. 89.
322. Petrone Igino, Il diritto nel sistema della filosofia dello spirito. 

IV. Il principio di determinazione del diritto e l’aspetto personale 
dell’autocoscienza, p. 127.

323. Fiore Pasquale, Del mutamento di cittadinanza fatto in frode alla 
legge, p. 187.

324. maSCi Filippo, Appunti sul carattere e sullo sviluppo della Filosofia 
morale presso i Romani, p. 211.

325. D’oviDio Francesco, Qual è il preciso significato della dizione 
dantesca mezza terza?, p. 303.

326. marGhieri Alberto, Il processo giuridico dei sindacati fra aziende, 
p. 329.

PARTE SECONDA

327. triFone Romualdo, Alcuni caratteri dell’antica legislazione del 
Regno delle Due Sicilie, p. 1.

328. Covotti Aurelio, Il primo storico della filosofia, p. 39.

XL (1910)

329. PerSiCo Federico, Divagazioni rettoriche, p. 1.
330. Petrone Igino, Il Diritto nel sistema della filosofia dello spirito.V. 

L’attività giuridica dello Stato in rapporto all’autocoscienza, p. 47.
331. maSCi Filippo, Psicologia e Sociologia religiosa, p. 143.

XLI (1912)

PARTE PRIMA

332. maSCi Filippo, Intellettualismo e pragmatismo, p. 1.
333. miLone Filippo, Del principio di nazionalità e della pretesa Scuola 

italiana nella dottrina del Diritto privato internazionale, p. 69.
334. GaroFaLo Raffaele, La seduzione nel disegno di legge sulla ricerca 
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della Paternità, p. 81.
335. Fiore Pasquale, Considerazioni storiche sul Diritto di guerra, p. 99.
336. D’oviDio Francesco, Tre noterelle etimologiche, p. 151.
337. Petrone Igino, Intorno alla presunta recognizione della Sovranità 

religiosa al Califfa, p. 163.
338. Petrone Igino, Il diritto di guerra dei Popoli di Natura e gli 

atteggiamenti umanitarii del Diritto internazionale, p. 189.
339. Petrone Igino, La piccola morale della pace e la grande morale della 

guerra e dell’effusione del sangue, p. 211.
340. marGhieri Alberto, Il Monopolio delle Assicurazioni sulla vita, p. 229.

PARTE SECONDA

341. niCoLai Nazareno, La responsabilità giuridica dei Ministri nella 
Storia, nelle Leggi e nella Dottrina, p. 3.

XLII (1913)

PARTE PRIMA

342. miLone Filippo, Revisione della dottrina giuridica romana sul 
computo del tempo, p. 1.

343. maSCi Filippo, Su alcuni luoghi della fisica d’Aristotele. I limiti 
dell’analisi intellettualistica nella conoscenza. Nota, p. 19.

344. PerSiCo Federico, Lineamenti di Estetica, p. 47.
345. Fiore Pasquale, Degli aeronauti nei loro rapporti colle leggi e 

costumi di guerra, p. 65.
346. Petrone Igino, Dopo aver sentito Isabeav, ovvero del valore del 

Significato e del potere espressivo del Pensiero nell’Arte Musicale. 
Appunti dal Diario di un profano, p. 89.

347. Fiore Pasquale, Sulla condizione giuridica della Tripolitania 
e della Cirenaica di fronte al Dritto Costituzionale e del Dritto 
Internazionale, p. 119.

348. arCoLeo Giorgio, Pregiudizi elettorali. Nota, p. 140.
349. Fiore Pasquale, Dell’uso delle mine sottomarine nella guerra 

marittima e della relativa Convenzione stipulata all’Aja dalla 
Conferenza del 1907, p. 155.

350. Fiore Pasquale, L’Istituto di Diritto Internazionale fondato a Gand 
e l’Istituto americano di Diritto Internazionale, p. 184.

PARTE SECONDA

351. maSCi Guglielmo, La dottrina del valore di concorrenza. Vecchie e 
nuove teorie, p. 1.

352. nataLi Giulio, La vita e il pensiero di Francesco Lomonaco (1772
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1810). Monografia premiata, p. 161.
353. LoSaCCo Michele, Il problema della creazione in Cartesio. Appendice: 

Per la storia del cartesianismo in Italia, p. 286.

XLIII (1915)

PARTE PRIMA

354. ForneLLi Nicola, L’attività comunale per l’insegnamento religioso, p. 1.
355. GaroFaLo Raffaele, La esecutorietà delle sentenze straniere in Italia, p. 67.
356. maSCi Filippo, Pro e contro il femminismo, p. 79.
357. PerSiCo Federico, Il Diritto amministrativo e la Scienza dell’am

ministrazione, p. 121.
358. miLone Filippo, Sull’abuso doloso dei diritti, p. 143.
359. ForneLLi Nicola, A proposito di un’inchiesta. Note di psicologia 

politica, p. 173.
360. Covotti Aurelio, Un metafisico polemista. Prima di Socrate. 

Melisso di Samo, p. 195.
361. Covotti Aurelio, Il «Fisicissimo» del V secolo avanti Cristo. Anassa

gora di Clazomene, p. 221.
362. maSCi Filippo, Quantità e misura nei fenomeni psichici, p. 243.
363. ForneLLi Nicola, Note di psicologia religiosa, p. 281.

PARTE SECONDA

364. BariLLari Michele, La dottrina del diritto di Goffredo Guglielmo 
Leibniz, p. 3.

XLIV (1916)

PARTE PRIMA

365. nitti Francesco, Il capitale straniero in Italia, p. 1.
366. Graziani Augusto, Sul carattere delle leggi di distribuzione della 

ricchezza, p. 103.
367. Covotti Aurelio, Un filosofo soprannominato «Intelletto». 

Anassagora di Clazomene, p. 135.
368. Covotti Aurelio, «Il Piccolissimo» nel V secolo avanti Cristo ossia: 

Le origini dell’atomismo. Leucippo di Abdera, p. 157.
369. maSCi Filippo, Della misura indiretta in psicologia. Conoscenza 

scientifica e conoscenza matematica, p. 177.
370. PerSiCo Federico, Germania e Inghilterra, p. 199.
371. CoLaJanni Napoleone, Le cause della guerra, p. 221.
372. GaroFaLo Raffaele, La guerra e il progresso sociale, p. 397.
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PARTE SECONDA

373. GaLLuCCi Generoso, La concezione del Cristianesimo nel «Trattato 
teologico politico» ed il panteismo di Spinoza, p. 3.

374. niCeForo Alfredo, Distribuzioni professionali di età e di redditi. 
Nota preventiva, p. 15.

375. maSCi Guglielmo, La legge dei compensi decrescenti e gli scambi 
internazionali, p. 39.

XLV (1918)

376. Graziani Augusto, La guerra e le leggi economiche, p. 1.
377. Covotti Aurelio, Medici e filosofi nel V secolo a.C. Diogene 

D’Apollonia, p. 41.
378. GaroFaLo Raffaele, Enrico Pessina. Filosofo e legislatore, p. 65.
379. Covotti Aurelio, Dal Mito alla Scienza. La Scuola di Mileto, p. 93.
380. CoLaJanni Napoleone, La Francia giudicata da Treitschke, p. 111.
381. maSCi Filippo, L’Amicizia. Appunti storicocritici, p. 125.
382. Graziani Augusto, Sui prezzi multipli, p. 191.
383. PerSiCo Federico, La dottrina del limite, p. 209.
384. Covotti Aurelio, L’Oscuro di Efeso, p. 231.
385. Covotti Aurelio, La Filosofia nella Ionia fino a Socrate, p. 255.
386. marGhieri Alberto, I sudditi dell’Impero AustroUngarico e la 

legislazione di guerra, p. 273.
387. maSCi Filippo, La filosofia politica di Kant, p. 285.
388. SaLvioLi Giuseppe, Nota per la storia del procedimento criminale, p. 319.
389. Graziani Augusto, Il centenario dei «Principii» di Davide Ricardo, 

p. 375.

XLVI (1920)

PARTE PRIMA

390. SChiaPPoLi Domenico, Il codice del diritto canonico, p. 1.
391. PerSiCo Federico, L’Orlando furioso, p. 29.
392. Graziani Augusto, Sulle imprese pubbliche municipalizzate, p. 51.
393. Covotti Aurelio, Le fonti indirette dei primi Pitagorei, p. 71.
394. PerSiCo Federico, Trentacinque giorni di carcere, p. 87.
395. Graziani Augusto, Ancora sulla dottrina del Ricardo. In materia di 

politica commerciale e di pagamento di debiti pubblici, p. 107.
396. Covotti Aurelio, I «numeri» di Filolao e il movimento della terra, p. 117.
397. Graziani Augusto, Federico Persico, p. 139.
398. Graziani Augusto, Una proposta di riforma del diritto successorio, p. 

145.
399. Covotti Aurelio, Il «dubbio» di Senofane, p. 157.
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400. GaroFaLo Raffaele, Grazie, amnistie, indulti, p. 173.
401. maSCi Filippo, La legge dell’individuazione progressiva, p. 213.
402. maSCi Filippo, Credenza e conoscenza, p. 249.
403. CoLaJanni Napoleone, Il fallimento della politica tedesca (a 

proposito di un libro di Treitschke), p. 325.
404. Graziani Augusto, Alcuni aspetti della politica sociale odierna, p. 349.
405. De ruGGiero Roberto, La dichiarazione di morte per gli scomparsi 

in guerra, p. 387.
406. De ruGGiero Roberto, Deroghe e riforme al Codice civile in materia 

di adozione e di tutela, p. 417.
407. SaLvioLi Giuseppe, Intorno alla Summa legum di Raymundus 

neapolitanus, p. 445.
408. SaLvioLi Giuseppe, Il diritto privato ad Amalfi nei secoli XI e XII, p. 453.
409. marGhieri Alberto, Il regime tecnico giuridico degli aereomobili, p. 459.
410. SChiaPPoLi Domenico, Relazione dei lavori dell’Accademia di 

Scienze Morali e Politiche nell’anno 1919, p. I.

PARTE SECONDA

411. BariLLari Michele, Diritto razionale e Diritto positivo come problema 
filosofico, p. 3.

XLVII (1921)

412. maSCi Filippo, L’Infinito e il Nulla nella lirica leopardiana, p. 1. 
413. Covotti Aurelio, La «Verità afisica» di Parmenide e l’«aiuto» di 

Zenone, p. 21.
414. SChiaPPoLi Domenico, Mete o calmieri in Diritto Canonico, p. 46.
415. Covotti Aurelio, Il mondo «non ingannevole» di Empedocle e le sue 

“quattro radici”, p. 64.
416. GaroFaLo Raffaele, Della più importante riforma dell’ordinamento 

giudiziario, p. 86.
417. maSCi Filippo, Una critica di G.D. Romagnosi alla «Scienza Nuova» 

di Vico, p. 100.
418. SaLvioLi Giuseppe, Il commercio del denaro a Roma nelle lettere di 

Cicerone ad Attico, p. 133.

XLVIII (1923)

419. SChiaPPoLi Domenico, Relazione dei lavori dell’Accademia di 
Scienze Morali e Politiche nell’anno 1920, p. 1.

420. Covotti Aurelio, Le «Purificazioni» e la leggenda di Empedocle, p. 17.
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421. Graziani Augusto, Della quantità e valutazione dell’interesse 
generale, p. 39.

422. SChiaPPoLi Domenico, Il concordato dei 29 agosto 1839 tra il 
Governo borbonico e la Corte di Roma, p. 53.

423. SChiaPPoLi Domenico, Relazione dei lavori dell’Accademia di 
Scienze Morali e Politiche nell’anno 1921, p. 79.

424. SaLvioLi Giuseppe, L’Economia medievale e le Dottrine economiche 
nella scolastica pretomista, p. 95.

425. CroCe benedetto, Sulla natura dell’allegoria, p. 137.
426. marGhieri Alberto, La teoria delle obbligazioni nel Diritto 

commeciale sua base odierna, p. 147.
427. GaroFaLo Raffaele, Studii recenti di sociologia, p. 159.
428. SChiaPPoLi Domenico, I recenti provvedimenti economici a vantaggio 

del Clero, p. 163.
429. Covotti Aurelio, L’ultimo dei «fisici» prima di Socrate, p. 169.

XLIX (1925)

430. Covotti Aurelio, Relazione dei lavori dell’Accademia di Scienze 
Morali e Politiche nell’anno 1922, p. 3.

431. CroCe benedetto, La Vita di Antonio Carafa scritta da G. B. Vico, p. 15.
432. Graziani Augusto, Capitale e interesse, p. 33.
433. Graziani Augusto, Il pensiero scientifico di Angelo Messedaglia, p. 93.
434. Covotti Aurelio, Intorno al voluto monoteismo di Senofane, p. 111.
435. SChiaPPoLi Domenico, Sulla Legge delle Guarentigie pontificie, p. 123.
436. GaroFaLo Raffaele, Gli effetti della dittatura bolscevica, p. 147.
437. Covotti Aurelio, Relazione sui lavori dell’Accademia di Scienze Morali 

e Politiche nell’anno 1923, p. 155.
438. CroCe benedetto, Di un nuovo valore pratico postulato da H. Rickert, p. 

162.
439. Covotti Aurelio, Intorno alla finitezza dell’essere parmenideo nel testo 

simpliciano, p. 169.
440. Covotti Aurelio, Intorno a un frammento di Eraclito, p. 175.
441. Graziani Augusto, Osservazioni su talune proposte di riforma 

legislativa commerciale, p. 179.
442. SaLvioLi Giuseppe, La città antica e la sua economia a proposito delle 

grandi epoche della storia economica, p. 195.
443. FiLanGieri Di CanDiDa Riccardo, Due privilegi aragonesi del Collegio 

dei Teologi falsificati nel Settecento, p. 227.
444. SChiaPPoLi Domenico, La posizione internazionale della Chiesa cattolica 

e della Santa Sede, p. 260.
445. GaroFaLo Raffaele, Intorno alla riforma della legislazione civile, p. 

273.
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446. GaroFaLo Raffaele, La nuova nomenclatura geografica dell’Alto 
Adige, p. 286.

447. GaroFaLo Raffaele, Osservazioni sulla riforma universitaria, p. 295.
448. Covotti Aurelio, Relazione sui lavori dell’Accademia di Scienze Morali 

e Politiche nell’anno 1924, p. 297.

L (1925)

449.  Sulla riforma dell’ordinamento dell’istruzione superiore. Consi
derazioni, p. 3.

450. SaLvioLi Giuseppe, Stato e individuo in riguardo alle esperienze 
contemporanee e secondo alcune recenti dottrine, p. 35.

451. Graziani Augusto, Uno scritto del prof. Irving Fisher sull’interesse 
dell’America nella pace mondiale. (America’s interest in world peace. 
Funk and Wagnalls Company, New York and London, 1924, pp. 
123). Nota, p. 68.

452. CroCe benedetto, La giovinezza del Principe di Canosa, p. 79.
453. CroCe benedetto, Un difensore italiano delle libertà dei popoli nel 

Seicento, p. 107.
454. Graziani Augusto, Revisione di alcune dottrine monetarie, p. 121.
455. SChiaPPoLi Domenico, La legislazione tanucciana contro la 

manomorta ecclesiastica, p. 145.
456. CroCe benedetto, Cultura germanica in Italia nell’età del 

Risorgimento. Nota, p. 164.
457. CroCe benedetto, Gli ultimi Borbonici, p. 177.
458. SChiaPPoLi Domenico, La massoneria secondo il Diritto penale 

canonico e la legislazione napoletana del secolo XVIII, p. 198.
459. marGhieri Alberto, “Nozioni e limiti della proprietà commerciale”, 

p. 235.
460. SaLvioLi Giuseppe, Relazione dei lavori dell’Accademia di Scienze 

Morali e Politiche nell’anno 1925, p. 257.
461. Covotti Aurelio, Intorno alla seconda parte del poema parmenideo, 

p. 268.
462. GaroFaLo Raffaele, Osservazioni statistiche sugli omicidi in Italia 

ed in alcune altre Nazioni, p. 278.
463. CroCe benedetto, Il presupposto filosofico della concezione liberale. 

Nota, p. 289.
464. Graziani Augusto, I memoriali di Marshall. Nota, p. 299.

LI (1927)

465. CroCe benedetto, Quarto supplemento alla bibliografia vichiana, p. 3.
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466. GaroFaLo Raffaele, La nuova legge sulla vivisezione. Nota, p. 29.
467. Graziani Augusto, Di alcune tendenze monopolistiche nell’economia 

contemporanea. Nota, p. 46.
468. CroCe benedetto, Contrasti d’ideali politici in Europa dopo il 1870. 

Nota, p. 60.
469. CroCe benedetto, Liberismo e liberalismo. Nota, p. 75.
470. marGhieri Alberto, Intorno al recente Congresso Internazionale di 

Aviazione tenutosi in Roma nel settembre 1927, p. 80.
471. marGhieri Alberto, Adesioni aziendarie e regime corporativo 

(Quadro d’insieme), p. 88.
472. CroCe benedetto, Di un equivoco concetto storico. La «Borghesia», 

p. 106.
473. marGhieri Alberto, Del contratto collettivo, p. 125.
474. CroCe benedetto, Stato e Chiesa in senso ideale e la loro perpetua 

lotta nella storia. Nota, p. 135.
475. GaroFaLo Raffaele, Tre falsi dogmi della rivoluzione francese, p. 142.
476. CroCe benedetto, Il bachofen e la storiografia afilologica con 

aggiunta notizia di sue lettere inedite a un amico napoletano, p. 158.
477. marGhieri Alberto, Verso la unificazione internazionale del Diritto 

privato, p. 177.
478. CroCe benedetto, Due noterelle di filosofia politica, p. 183.
479. GaroFaLo Raffaele, La distruzione dell’antica Roma, p. 191.

LII (1928)

480. CroCe benedetto, Virgilio Malvezzi e i suoi pensieri politici e 
morali, p. 5.

481. niCoLini Fausto, Per una nuova edizione dell’«Autobiografia» di 
Giambattista Vico, p. 42.

482. CroCe benedetto, Realtà e fantasia nelle memorie di Diego Duque 
De Estrada, p. 84.

483. niCoLini Fausto, Nuove ricerche sulla vita del Vico, p. 109.
484. Graziani Augusto, Relazione dei lavori dell’Accademia di Scienze 

Morali e Politiche nell’anno 1928, p. 161.
485. niCoLini Fausto, Sulla vita civile, letteraria e religiosa napoletana 

alla fine del Seicento, p. 175.
486. CroCe benedetto, Sul significato storico e il valore artistico della 

Commedia dell’arte, p. 256.
487. Graziani Augusto, Sul principio del laissez faire, p. 267.
488. CroCe benedetto, I. Intorno alla letteratura storiografica amena. II. 

Storia e biografia. Note, p. 287.
489. Parente Alfredo, Arte e filosofia come libertà e necessità in senso 

ideale, p. 295.
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490. marGhieri Alberto, La conciliazione con la Santa Sede, p. 305.
491. SChiaPPoLi Domenico, Il matrimonio canonico e civile, p. 348.
492. CroCe benedetto, Sulla poesia del Petrarca. Nota, p. 379.
493. Graziani Augusto, Il commento di Ricardo ai «Principii di Economia 

politica» di Malthus, p. 394.
494. CroCe benedetto, A proposito di un sonetto del Trecento sul modo 

di comportarsi nell’avversa fortuna. Nota, p. 409.
495. GaroFaLo Raffaele, La nuova Accademia d’Italia e la lingua italiana. 

Nota, p. 422.
496. miCheLS Roberto, La teoria demografica del Malthus nella storia 

delle dottrine economiche, p. 433.

LIII (1930)

497. CroCe benedetto, Il sonetto del «Vecchierello». Nota, p. 5.
498. Graziani Augusto, Relazione dei lavori dell’Accademia di Scienze 

Morali e Politiche nell’anno 1929, p. 16.
499. niCeForo Alfredo, Dell’aumento della popolazione in Italia, p. 27.
500. CroCe benedetto, Osservazioni sulla «Morale cattolica» di A. 

Manzoni. Nota, p. 49.
501. marGhieri Alberto, L’Università Cattolica del Sacro Cuore. Nota, 

p. 57.
502. marGhieri Alberto, Necessità di tecnica cognizione negli affari 

commerciali particolarmente di Società anonime. Note, p. 66.
503. Covotti Aurelio, Intorno alla polemica di Parmenide contro Eraclito. 

Nota, p. 75.
504. Covotti Aurelio, Intorno agli attributi dell’Essere Parmenideo. 

Nota, p. 80.
505. CroCe benedetto, Il Boccaccio e Franco Sacchetti, p. 86.
506. marGhieri Alberto, Carattere laico dell’insegnamento superiore. 

Nota, p. 108.
507. aranGio ruiz Vincenzo, Erede e tutore. Nota, p. 116.
508. GaroFaLo Raffaele, La Grande Guerra vista da un generale italiano, 

p. 131.
509. marGhieri Alberto, Insegnamento e cultura religiosa in Italia 

particolarmente a Napoli, p. 136.
510. niCoLini Fausto, Su taluni rapporti di cultura tra l’Italia, l’Olanda e 

l’Inghilterra al principio del Settecento da lettere inedite di Guglielmo 
Burnet, Guglielmo Giacobbe’s Gravesande, Tommaso Johnson e 
Celestino Galiani. Nota, p. 153.

511. marGhieri Alberto, Il pensiero del Conte di Cavour attraverso le fasi 
politichereligiose, che si seguirono e di cui sono epilogo gli art. 39 e 
43 del Concordato, p. 172.
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512. Covotti Aurelio, I voluti frammenti di Epicarmo. Nota, p. 188.
513. niCeForo Alfredo, Misura e valore della Civiltà, p. 204.
514. CroCe benedetto, Constant e Jellinek. Intorno alla differenza tra la 

libertà degli antichi e quella dei moderni. Nota, p. 241.
515. CroCe benedetto, Francesco De Sanctis e lo scioglimento e la 

ricomposizione della Società Reale di Napoli nel 1861, p. 249.
516. GaroFaLo Raffaele, La partecipazione dell’Italia alla Grande Guerra 

apprezzata da un generale francese, p. 269.
517. GaroFaLo Raffaele, La congiunzione di Venezia alla terra ferma, p. 

273.
518. Graziani Augusto, Appunti sulle imposte dirette ed indirette. Nota, 

p. 278.
519. CroCe benedetto, Capitoli introduttivi di una Storia dell’Europa 

nel secolo .decimonono, p. 291.
520. Graziani Augusto, Relazione dei lavori dell’Accademia di Scienze 

Morali e Politiche nell’anno 1930, p. 338.
521. GaroFaLo Raffaele, La irresponsabilità per vizio di mente nel nuovo 

Codice penale, p. 356.

LIV (1931)

522. Covotti Aurelio, Epicarmea, p. 3.
523. aranGio ruiz Vincenzo, Di alcune fonti postclassiche del Digesto, 

p. 10.
524. CroCe benedetto, Dal 1815 al 1848. Considerazioni storiche, p. 33.
525. SChiaPPoLi Domenico, L’Enciclica pontificia sul matrimonio 

cristiano, p. 123.
526. Graziani Augusto, La conferenza internazionale di scienze 

economiche applicate di Bruxelles (262728 settembre 1930), p. 151.
527. Covotti Aurelio, Intorno al framm. 30 (Diels) di Eraclito, p. 171.
528. miCheLS Roberto, La psicologia sociale della Bohème e il proletariato 

intellettuale, p. 181.
529. CroCe benedetto, Le rivoluzioni del 1848, il compimento del moto 

liberalenazionale, e la crisi del 1870, p. 201.
530. GaroFaLo Raffaele, La schiavitù in Russia. Comunicazione, p. 286.
531. Covotti Aurelio, Polemiche filosofiche nel V secolo a.C., p. 297.
532. CroCe benedetto, Considerazioni sulla storia di Europa dal 1871 al 

1914, p. 321.

LV (1932)

533. Graziani Augusto, Considerazioni sulla dottrina dei salari, p. 3.
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534. Graziani Augusto (Raccolti dal Socio), Scritti di economia e di 
finanza di Carlo Cassola, p. 31.

535. CroCe benedetto, Il personaggio italiano che esortò il Commynes a 
scrivere i «Mémoires» (Angelo Catone). Nota, p. 139.

536. GaroFaLo Raffaele, Il piano quinquennale dei Sovieti, p. 155.
537. Covotti Aurelio, La posizione storica di Democrito. Democrito e 

Anassagora. Comunicazione, p. 161.
538. miCheLS Roberto, Il patriottismo, p. 168.
539. Graziani Augusto, Alcuni discorsi giovanili dello Stuart Mill, p. 

183.
540. CroCe benedetto, Rettificazione di dati biografici riguardanti Cola 

di Monforte Conte di Campobasso e la sua famiglia, p. 193.
541. CroCe benedetto e niCoLini Fausto, Quinto supplemento alla 

bibliografia vichiana. Appunti, p. 229.
542. GaroFaLo Raffaele, Il Cristoforo Colombo di Blasco Ibanez, p. 265.
543. GaroFaLo Raffaele, Lettere e belle arti contemporanee, p. 272.
544. CroCe benedetto, Prepotenze e delitti baronali a Napoli nel tempo 

austriaco, p. 277.
545. marGhieri Alberto, Il nuovo progetto del Codice Marittimo. Carattere 

della riformaunificazione del trattamento legislativo, p. 294.
546. GaroFaLo Raffaele, Ricorsi storici e trasformazioni politiche, p. 347.
547. SoLazzi Siro, L’istituto GrecoEgizio della madre ἐπαϰολουυήτρια e 

il diritto romano, p. 361.
548. Cione Edmondo, La logica dello storicismo, p. 383.

LVI (1933)

549. CroCe benedetto, Accenni politici in un carteggio inedito di Silvio 
Spaventa. Documenti, p. 3.

550. LeFeBvre D’oviDio Ovidio, Gli ebrei in Germania nel Medio Evo, 
p. 40.

551. Forti Ugo, Enti parastatali. Nota, p. 78.
552. GaroFaLo Raffaele, Dei confini cronologici del medioevo, p. 97.
553. niCoLini Fausto, Il Don Gonzalo dei «Promessi Sposi» e la sua 

discendenza dal Gran Capitano, p. 105.
554. CroCe benedetto, La Napoli del «Quinquennio»: Diego Vitrioli 

contro il Colletta. Nota, p. 132.
555. CroCe benedetto, Vecchie e nuove questioni intorno all’idea dello 

Stato. Nota, p. 143.
556. CroCe benedetto, Azione, successo e giudizio. Note in margine al 

«Vom Kriege» del Clausewitz, p. 152.
557. CroCe benedetto, Contro le sopravvivenze del materialismo storico. 

Nota, p. 164.
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558. GaroFaLo Raffaele, La sorte degli intellettuali nel comunismo, p. 
172.

559. GaroFaLo Raffaele, Intorno all’abuso del titolo di avvocato, p. 180.
560. GaroFaLo Raffaele, Gli accordi lateranensi relativamente alla appli

cazione della legge penale, p. 182.
561. Cione Edmondo, Un dimenticato discorso politico di Francesco De 

Sanctis, p. 187.
562. CroCe benedetto, L’Estetica della «Einfiihlung» e Roberto Vischer, 

p. 204.
563. CroCe benedetto, Contributi alla storia dell’Estetica, p. 222.
564. SChiaPPoLi Domenico, L’opera scientifica di Francesco Ruffini, p. 

268.
565. Cione Edmondo, Francesco De Sanctis ed il suo «Viaggio elettorale», 

p. 281.
566. Lauria Mario, AccusatioInquisitio, p. 304.
567. Graziani Augusto, Valore pratico della scienza economica, p. 370.
568. SChiaPPoLi Domenico, Natura giuridica dei concordati e degli 

accordi fra lo Stato e le varie Chiese, p. 401.
569. CroCe benedetto, Intorno all’intúito e al giudizio. Nota, p. 447.

LVII (1935)

570. niCoLini Fausto, Untori e unzioni nella peste milanese del 
MDCXXX. Note in margine ai capitoli XXXI e XXXII dei «Promessi 
Sposi», p. 3.

571. SoLazzi Siro, Societas o communio (A proposito di Gai III, 154ª. 
Nota, p. 127.

572. niCoLini benedetto, Bernardino Ochino e la Riforma in Italia, p. 149.
573. SoLazzi Siro, La prestazione dell’«auctoritas» e la pluralità dei tutori, 

p. 212.
574. Graziani Augusto, L’opera scientifica e pratica di Leone Wollem

borg. Nota, p. 236.
575. Graziani Augusto, La teoria della dinamica economica. Nota, p. 

245.
576. La voLPe Giulio, “Teoria dell’equilibrio economico dinamico e del 

moto storico”, p. 253.
577. niCoLini Fausto, Francesco Savioni, Filippo Antonio Budiani e 

l’au striacantismo napoletano negli ultimi anni della dominazione 
spagnuola. Notizie e documenti a illustrazione d’un passo del «De 
parthenopea coniuratione» di Giambattista Vico, p. 292.

578. Forti Ugo, Le attribuzioni del podestà come ufficiale del governo. 
Nota, p. 350.
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LVIII (1937)

579. SoLazzi Siro, Note di diritto romano, p. 5.
580. Forti Ugo, Le dottrine «realiste» di Hauriou, p. 111.
581. marCiano Gennaro, Truffa e appropriazione indebita (criterio 

distintivo). Nota, p. 145.
582. triFone Romualdo, Il «mediator epistularius» nella pratica 

amalfitana nel sec. XII, p. 151.
583. marCiano Gennaro, L’insolvenza fraudolenta nel nuovo codice 

penale, e il suo momento consumativo, p. 169.
584. WeinBerGer Ottone, Economia matematica, p. 184.
585. marCiano Gennaro, La parificazione della parentela legittima a 

quella illegittima ai fini penali (Art. 540 Cod. pen.), p. 210.
586. Lauria Mario, La dote romana, p. 219.
587. De martino Francesco, Vel etiam nelle fonti giuridiche romane, p. 

297.

LIX (1938)

588. niCoLini Fausto, Arte e storia nei «Promessi sposi», p. 1.
589. marCiano Gennaro, Il significato giuridico della parola «utilità» nel 

Codice penale, p. 44.
590. WeinBerGer Ottone, Economia matematica, p. 51.
591.  niCoLini Fausto, Vicende e codici della «Principum neapolitanorum 

coniuratio» di Giambattista Vico, p. 122.
592. SoLazzi Siro, Le unioni di cristiani ed ebrei nelle leggi del Basso 

Impero, p. 164.
593. niCoLini benedetto, Il pensiero di Bernardino Ochino, p. 171.
594. SoLazzi Siro, Sui divieti matrimoniali delle leggi augustee, p. 269.
595. SoLazzi Siro, L’errore nella condictio indebiti, p. 291.

LX (1941)2

596. triFone Romualdo, Un «doctor decretorum» professore a Napoli al 
tempo di Manfredi, p. 1.

597. aranCio ruiz Vincenzo, Parerga (13), p. 8.
598. niCoLini Fausto, Di alcuni amici e conoscenti di Giambattista Vico. 

Saggio di un repertorio bibliografico, p. 25.
Acampora Giovan Lorenzo, p. 35.

2 Società Reale di Napoli, Atti della Reale Accademia Pontaniana di Scienze Morali e Politiche. 
Vol. Sessantesimo, 1941
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Acquadia Felice, p. 52.
AcquAvivA d’Aragona Giovan Girolamo XI duca d’Atri, p. 54. 
AcquAvivA d’Aragona Troiano dei duchi d’Atri, p. 72.
Afflitto (D’) Andrea, p. 115.
Afflitto (D’) Nicola, p. 120.
AlfAni Tommaso Maria, p. 126.
AlmArz Roberto, p. 161.
Ambrogio o Ambrosio (D’) Ferdinando, p. 171.
Aquino (D’) di Casoli Domenico Andrea, p. 173.
Aquino (D’) di Casoli Tommaso, p. 180
Aquino (D’) di Castiglione Tommaso, p. 181.
Argento Gaetano, p. 224.
Aronne (D’) Antonio, p. 411.
Aulisio Domenico, p. 416.

LXI (1942)

599. Pontieri Ernesto, Sul trattato di commercio AngloNapoletano del 
1845, p. 1.

600. SoLazzi Siro, Attorno ai «Caduca», p. 71.
601. noBiLe Emilia, L’universalità cristiana e il dinamismo progressivo 

nel pensiero di Jakob Böhme. Nota, p. 226.
602. niCoLini Fausto, Vico, Hobbes e una postilla inedita alla «Scienza 

nuova», p. 238.
603. aranGio ruiz Vincenzo, Parerga (49), p. 250.
604. Giannini Amedeo, La questione dell’oro, p. 328.

LXII (1949)

605. DeLLa vaLLe Guido, L’incendio dell’Università degli Studii e delle 
Reali Accademie di Napoli (12 settembre 1943), p. V.

606. Forti Ugo, Preludio alla Costituente, p. 1.
607. DeLLa Valle Guido, La personalità di Lucrezio, p. 8.
608. SoLazzi Siro, Le condictiones e l’errore, p. 69.
609. niCoLini Fausto, L’origine del linguaggio e della scrittura secondo 

G. B. Vico. Appunti, p. 120.
610. SoLazzi Siro, Il procurator ad litem, p. 162.
611. Pontieri Ernesto, Il movimento umanisticorinascimentale e la 

Chiesa cattolica, p. 187.
612. SePe Onorato, La «potestas affidandi» nell’Italia meridionale, p. 201. 
613. muSto Anna Maria, Il mondo morale di Mimnermo, p. 233. 
614. maSuLLo Aldo, Appunti sull’idea filosofica di valore, p.238.



 49atti dell’accademia di scienze morali e politiche

LXIII (1950-51)

615. SoLazzi Siro, Adgnati, p. 1.
616. triFone Romualdo, Potentiores personae, p. 36.
617. DeLLa vaLLe Antonio, Il regime fondiario delle cave e delle torbiere, 

p. 44.
618. naPPi Rosa, La psicologia dei sentimenti in Cartesio, Spinoza e Kant, 

p. 69.
619. SoLazzi Siro, Note sparse al Digesto, p. 103.
620. DeLLa vaLLe Antonio, La riforma dei contratti agrari, p. 127.
621. SoLazzi Siro, Litem (actionem, iudicium) inchoare, p. 153.
622. ChiriCo Carmela, Le teorie estetiche di Antonio Tari, p. 165.
623. martano Giuseppe, Riflessioni critiche per una fondazione del 

concetto di «persona», p. 215.

NECROLOGI

624. DeLLa vaLLe Guido, Giuseppe Tarantino, p. 245.
625. SoLazzi Siro, Emilio Albertario, p. 249.

LXIV (1952-53)

626. noBiLe Emilia, L’ispirazione morale nelle lezioni inedite di Filosofia 
del Diritto di Igino Petrone, p. 1.

627. GiorDano Lidia, Le teorie psicologiche e pedagogiche di Carl Gustav 
Jung, p. 37.

628. romano Ruggiero, Vincenzio Russo e gli estremisti della Repubblica 
Napoletana del 1799, p. 67.

629. motzo Laura, Il concetto della religione nella filosofia di Hegel, p. 
129.

630. noBiLe Emilia, Il «Christus Medicus» e l’universale morale nel pen
siero di Böhme, p. 177.

631. Fuiano Michele, La cultura a Napoli nei secoli IX e X, p. 194.
632. PaLomBa Giuseppe, Misticismo medioevale e materialismo 

moderno, p. 258.
633. SoLazzi Siro, «Quidam» (Gli innominati delle istituzioni di Gaio), 

p. 279.
634. noBiLe Emilia, Razionalismo e dualismo, p. 290.
635. DeLLa vaLLe Giuseppina, Il pensiero filosofico di Alcuino di York, 

p. 304.
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LXV (1954)

636. Graziani Alessandro, Variazioni sul tema delle società di capitali, 
p. 5.

637. PaLomBa Giuseppe, Chi sono i «malâmatiyah»?, p. 18.
638. triFone Romualdo, Il diritto di appello del Fisco secondo l’antica 

giurisprudenza napoletana, p. 35.
639. Graziani Alessandro, Ammortamento e rivalutazione monetaria, p. 

40.
640. niCeForo Alfredo, La sociologia di Honoré de Balzac. Frammenti di 

uno studio sul realismo e sul pessimismo della «Commedia Umana», 
p. 54.

641. CarBonara Cleto, La filosofia, oggi, e il suo problema, p. 89.
642. CarBonara Cleto, Dialettica dell’atto estetico, p. 105.
643. aDriani Maurilio, L’eclettismo di Aristobulo, p. 126.
644. niCeForo Alfredo, Realismo e non realismo nell’arte narrativa 

di Honoré de Balzac. Frammenti di uno studio sul realismo della 
«Commedia Umana», p. 138.

645. Fuiano Michele, Alfano, arcivescovo di Salerno, innografo di San 
Matteo, p. 164.

LXVI (1955)

646. noBiLe Emilia, Immanenza o trascendenza dell’Assoluto?, p. 1.
647. maSuLLo Aldo, La problematica del continuo nel pensiero di Zenone 

di Elea, p. 8.
648. maSuLLo Aldo, La problematica del continuo nel pensiero di 

Aristotele, p. 42.
649. SaLaDino Antonio, I lavori preparatori per la convocazione del 

Parlamento Nazionale del Regno di Napoli nel 1811, p. 97.
650. PeDiCino Ciriaco, Il Vangelo di S. Matteo nella patristica occidentale, 

p. 116.
651. riPPo Renato, Il concetto dell’educazione secondo Baldassarre 

Castiglione, p. 140.
652. niCeForo Alfredo, I segni del «realismo» e del «naturalismo» nelle 

descrizioni della «Commedia umana», p. 172.
653. miraGLia DeL GiuDiCe Adriana, Essere ed esistenza nel pensiero di 

M. Heidegger, p. 218.
654. DeLLa vaLLe Antonio, Commemorazione. Carmelo Scuto, p. 249.

LXVII (1956)

655. zeoLi Angelo, S. Stefano nel Cristianesimo primitivo, p. 1.
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656. CarBonara Cleto, L’esperienza, p. 20.
657. LonGoBarDo Marina, La formazione spirituale di Francesco De 

Sanctis e l’influenza dello Hegel, p. 26.
658. riverSo Emmanuele, Ludovico Wittgenstein e il simbolismo logico, 

p. 46.
659. De DominiCiS Antonino, Concetto e limiti della correzione delle 

sentenze, p. 82.
660. roCCo Gigliola, Il materialismo dialettico come storicismo ed 

umanesimo, p. 109.
661. SaBetti Alfredo, Gli annali francotedeschi del 1844 e la fondazione 

dell’umanesimo marxista, p. 132.
662. Bretone Mario, La giurisprudenza romana nella letteratura storico

giuridica, p. 171.

LXVIII (1957)

663. CoLaPietra Raffaele, Politica e finanza nel primo decennio 
parlamentare di Giovanni Giolitti (18821892), p. 5.

664. niCeForo Alfredo, Il gergo dei criminali e altri speciali o bassi 
linguaggi nell’arte narrativa, e in ispecie nella «Commedia Umana» 
di Honoré de Balzac, p. 68.

665. triFone Romualdo, Scritti di diritto longobardo poco o punto noti di 
antichi giuristi napoletani, p. 120.

666. arnaLDi Girolamo, Profilo di Alberico di Roma, p. 138.
667. D’aLeLio Raffaele, La melioratio dei figli e le sue origini, p. 159.
668. SaLaDino Antonio, I collegi elettorali dei possidenti e dei commer

cianti del Regno di Napoli per la formazione del Parlamento Nazionale 
del 1811 (Contributo allo studio della formazione del ceto dirigente 
nell’Italia Meridionale), p. 169.

LXIX (1958)

669. CarBonara Cleto, Platonismo e Cristianesimo nella concezione 
mazziniana della storia, p. 5.

670. PaLomBa Giuseppe, Fattori essenziali dell’evoluzione del 
Mezzogiorno, p. 24.

671. riverSo Emmanuele, Il costruzionismo e la sua fondazione critica, 
p. 38.

672. CarBonara Cleto, Persona e libertà, p. 88.
673. noBiLe Emilia, Il principio di individuazione nella filosofia italiana 

contemporanea, p. 96.
674. CoSenza Paolo, La conoscenza sensibile in Aristotele e il suo 
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significato originario, p. 109.
675. GaLaSSo Giuseppe, Lineamenti di storia demografica dell’Italia 

meridionale dopo l’Unità (18611951), p. 154.
676. CoSenza Paolo, L’ambiguità del livello originario e del livello 

derivato della conoscenza sensibile in Aristotele, p. 203.
677. motzo DentiCe D’aCCaDia Cecilia, Le arti liberali nella storia della 

cultura, p. 242.
678. SaBetti Alfredo, Filosofia, Ideologia, Metodologia, p. 249.
679. CoSenza Paolo, Aristotele e la dottrina della partecipazione secondo 

il «Sofista» platonico, p. 297.
680. riverSo Emmanuele, L’epistemologia genetica e la formazione del 

concetto, p. 335.

LXX (1959)

681. triFone Romualdo, Uno sguardo agli scritti dei giuristi napoletani 
del Seicento, p. 5.

682. Graziani Augusto, I modelli di bilancio delle imprese elettriche, p. 35.
683. ComPaGna Francesco, Geografia delle sedi e pianificazione urbanisti

ca nel Mezzogiorno d’Italia, p. 53.
684. Piovani Pietro, Il pensiero filosofico meridionale tra la nuova scienza 

e la «Scienza Nuova», p. 77.
685. CarBonara Cleto, La tecnica e le arti, p. 110.
686. martano Giuseppe, Il problema dell’autonomia speculativa della 

filosofia della prassi nel pensiero di Antonio Gramsci, p. 134.
687. DeL trePPo Mario, Politica e commercio dei grani nei paesi della 

Corona d’Aragona nel secolo XV, p. 144.
688. motzo DentiCe D’aCCaDia Cecilia, La formazione professionale alla 

luce della tradizione umanistica, p. 203.

LXXI (1960)

689. triFone Romualdo, Statuta et ordinamenta. Insule Pomposiane et 
Ville Laci Sancti, p. 5.

690. CarBonara Cleto, Verità e Libertà: teoria e prassi, p. 31.
691. maSuLLo Aldo, La nozione di struttura nei linguaggi scientifici e 

l’approccio al soggetto, p. 41. .
692. D’aLeLio Raffaele, I diritti di regalia secondo l’antica giurisprudenza, 

p. 171.
693. Pontieri Ernesto, Alfonso V d’Aragona nel quadro della politica 

italiana del suo tempo, p. 183.
694. noBiLe Emilia, Come salvare la filosofia contemporanea 
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dall’individualismo anarchico?, p. 252.
695. riverSo Emmanuele, La storicità del pensiero filosofico (psicologia 

sociale e filosofia), p. 262.

LXXII (1961)

696. triFone Romualdo, Le clausole più in uso nella vecchia 
giurisprudenza napoletana, p. 5.

697. martano Giuseppe, I frammenti epicarmei della serie di Alkimos, 
p. 12.

698. De CreSCenzo Giovanni, Metafisica, logica ed estetica nel pensiero 
di Giovanni Gentile, p. 28.

699. maSuLLo Aldo, La questione dell’«a priori» ed il senso della 
fenomenologia, p. 40.

700. iorio Pino, Il «Saggio su la Rivoluzione» di Carlo Pisacane ed il suo 
contenuto ideologico, p. 109.

LXXIII (1962)

701. PotoLiCChio Alfonso, Postille autografe inedite alla «Logica» di 
Antonio Genovesi, p. 1.

702. CarBonara Cleto, Scienza e Filosofia, p. 68.
703. noBiLe Emilia, Il V canto dell’inferno dantesco nel pensiero etico

giu ridico di Giorgio Del Vecchio, p. 77.
704. PetruzzeLLiS Nicola, Il progresso tecnicoscientifico e i valori dello 

spirito, p. 84.
705. triFone Romualdo, Alcune regulae juris secondo la vecchia giuri

sprudenza napoletana, p. 94.
706. GaLaSSo Giuseppe, La crisi italiana e il sistema politico europeo 

nella prima metà del secolo XVI, p. 101.
707. martano Giuseppe, L’ένανtἰὠοἰϛ; nel pensiero dei Greci, p. 139.

LXXIV (1963)

708. noBiLe Emilia, L’idea di Dio nel pensiero di Jacob Böhme e di 
Emanuele Kant, p. 1.

709. CarBonara Cleto, La cultura, oggi, e il suo compito, p. 14.
710. GaLaSSo Giuseppe, A proposito della definizione di «giacobinismo», 

p. 32.
711. D’iPPoLito bianca Maria, Fenomenologia della comunicazione ed 

etica dell’amore, p. 42.
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712. CantiLLo Giuseppe, Etica ed analisi del linguaggio, p. 79.
713. CoSenza Paolo, Il concetto di sostanza nel libro Z della «Metafisica» 

di Aristotele, p. 106.
714. vitieLLo Vincenzo, Filosofia della pratica e dottrina politica in 

Benedetto Croce, p. 116.

LXXV (1964)

715. De Giovanni biagio, Kierkegaard ed Hegel (Riflessione in margine 
ad una recente traduzione italiana), p. 1.

716. vitieLLo Vincenzo, Etica e liberalismo nel pensiero di B. Croce, p. 
44.

717. Lauria Mario, Il gnomon dell’idios logos, p. 81.
718. CarBonara Cleto, Galileo Galilei: la scienza come rivelazione, p. 

154.
719. aLBèrGamo Francesco, Sopravvivenze della prelogica nel pensiero 

scientifico e filosofico, p. 173.
720. Lazzari Francesco, Camus e il cristianesimo, p. 199.
721. FranCioSi Gennaro, «Res nullius» e «occupatio», p. 237.
722. Guarino Antonio, «Res amotae», p. 253.
723. SCarano Paolo, Un principe napoletano viceré del Perù Carmine 

Niccolò Caracciolo di Santo Buono, p. 309.
724. Guarino Antonio, Vincenzo ArangioRuiz, p. 363.

LXXVI (1965)

725. roBBe Ubaldo, «Quodam modo domini existimantur»?, p. 1.
726. vaCCa Giuseppe, Nuove testimonianze sull’hegelismo napoletano, 

p. 26.
727. martano Giuseppe, La retorica antica tra estetica e dialettica, e la 

posizione del περἰ ὕψουϛ, p. 74.
728. LoPez Pasquale, Stampa e censura a Napoli nel ‘600, p. 93.
729. FranChini Raffaello, Alcune osservazioni sul concetto di 

«unificazione del sapere», p. 137.
730. aCoCeLLa Nicola, Francesco De Sanctis e Andretta nell’Irpinia 

(Lettere ad amici andrettesi: 18761883), p. 147.
731. motzo DentiCe D’aCCaDia Cecilia, I problemi pedagogici della 

nuova scuola media, p. 166.
732. martano Giuseppe, Il «Saggio sul Sublime» ed i primissimi albori 

dell’estetica romantica, p. 180.
733. CarBonara Cleto, L’Unificazione del sapere, p. 213.
734. Piovani Pietro, Plurificazione e cooperazione del sapere, p. 224.
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735. vitieLLo Vincenzo, Il carattere discorsivo del conoscere, p. 232.
736. Lazzari Francesco, Il «contemptus mundi» nel secolo XI, p. 248.
737. FranChini Raffaello, Hegel e la Logica della filosofia, p. 271.
738. raGone Gerardo, Ricerche sul comportamento psicologico del 

consumatore, p. 291.
739. CarBonara Cleto, Antonio Aliotta: il pensatore, il maestro. 

Commemorazione, p. 319.

LXXVII (1966)

740. CarBonara Cleto, Benedetto Croce, Filosofo della Libertà, p. 1.
741. DeL BaSSo Emma, Amore e contemplazione in Guglielmo di Saint

Thierry, p. 25.
742. maiorino Anna, La visione cristocentrica della storia nei «Sermoni 

sull’Avvento» di S. Bernardo di Chiaravalle, p. 49.
743. Di maio Alfonso, L’antiutopia di Ugo Spirito, p. 84.
744. montuori Mario, Socrate tra Nuvole prime e Nuvole seconde, p. 

151.
745. CaPone Alfredo, Moderati e democratici nel Mezzogiorno, p. 206.
746. FranChini Raffaello, Benedetto Croce e la filosofia come metodologia 

della storia, p. 215.
747. vitieLLo Vincenzo, Storiografia e politica, p. 232.
748. maSuLLo Aldo, Metafisica ed empirismo nel pensiero di Benedetto 

Croce, p. 251.
749. FranChini Raffaello, Intorno alla domanda di Leibniz: «Perché esiste 

qualcosa anziché niente?», p. 291.
750. motzo DentiCe D’aCCaDia Cecilia, Il dibattito tra Croce e Gentile 

intorno al problema della storia, p. 298.
751. D’aGoStino Guido, Premessa ad una storia del Parlamento Generale 

del Regno di Napoli durante la dominazione spagnola (Con gli Atti 
inediti di un Parlamento), p. 321.

752. CiLento Vincenzo, Croce e gli antichi, p. 411.
753. Fimiani Mariapaola, Soggettività e comunicazione. in George 

Berkeley, p. 421.
754. motzo DentiCe D’aCCaDia Cecilia, Il Croce animatore di cultura, 

p. 485.
755. Santoro Mario, Croce e il Rinascimento, p. 494.
756. manGaneLLi Franco, La Sagra dei «Gigli» a Nola, p. 507.
757. martano Giuseppe, Universalità e religiosità della Storia nel 

pensiero di Benedetto Croce, p. 529.
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LXXVIII (1967)

758. CarBonara Cleto, L’Uomo, la Tecnica, la Macchina, p. 1.
759. niCoLini Nicola, Benedetto Croce, p. 44.
760. martano Giuseppe, La dualità nel pensiero di Alcmeone di Crotone, 

p. 72.
761. naDDei CarBonara Mirella, Il problema platonico della materia ed 

ulteriori sviluppi, p. 80.
762. CoSenza Paolo, Dialettica e movimento in Aristotele, p. 121.
763. Piovani Pietro, E. P. Lamanna tra etica e storia, p. 133.
764. aLiBerti Giovanni, Un oppositore agrario del Mezzogiorno: Giacomo 

Savarese, p. 139.
765. CoLmayer Ciro, Pluralismo relativismo sperimentalismo in Antonio 

Aliotta, p. 211.
766. noWiCki Andrzej, Un autografo inedito di Giordano Bruno in 

Polonia, p. 262.
767. SCarano Paolo, Pietro De Angelis esule in Europa e nel Sudamerica, 

p. 269.
768. vaCCa Giuseppe, Trenta lettere inedite di Bertrando Spaventa al 

fratello Silvio (18501861), p. 327.
769. raGone Gerardo, Il consumo di massa nella società industriale, p. 

396.
770. SChiavone Aldo, «Matrimonium» e «deportatio». Storia di un 

principio, p. 421.
771. Pontieri Ernesto, Il Vescovo di Lucera Mons. Giuseppe Iannuzzi e il 

moto nazionale italiano, p. 484.
772. niCoLini Nicola, Emarginazioni dazegliane, p. 497.
773. montuori Mario, Il socinianesimo di Locke e l’edizione inglese 

dell’Epistola sulla tolleranza, p. 535.
774. Piovani Pietro, Fausto Nicolini. Commemorazione, p. 565.

Presentazione di libri, p. 611.

LXXIX (1968)

775. CarBonara Cleto, Le prove dell’esistenza di Dio secondo Hegel, p. 1.
776. Guarino Antonio, Note sul testamento segreto romano, p. 49.
777. trione Aldo, Storicità della letteratura e dell’arte (Contributo 

all’interpretazione dell’estetica marxista), p. 65.
778. vitieLLo Vincenzo, Carlo Antoni interprete di Croce, p. 80.
779. PiStone Pietro, Introduzione alle «Sentenze» di Porfirio, p. 135.
780. La roSa Franca, La formula dell’«actio iudicati» (Contributo allo 

studio dei poteri del «iudex»), p. 171.
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781. Lauria Mario, Ονομα Χριστιανόν  Nomen christianum, p. 201.
782. niCoLini Nicola, Una vecchia controversia, p. 265.
783. CoSenza Paolo, Strutture formali della logica aristotelica, p. 282.
784. noWiCki Andrzej, La presenza del pensiero di Bernardino Telesio 

nella cultura moderna, p. 331.
785. CaSertano Giovanni, Il motivo della «filosofia come scienza 

rigorosa» nelle «meditazioni cartesiane» di E. Husserl, p. 354.
786. BoneLLi Guido, L’estetica crociana e la grammatica, p. 393. 

393.
787. trione Aldo, L’antiestetica di Bernard Berenson, p. 445. 
788. vitieLLo Vincenzo, Feeling e Relation nella filosofia del conoscere 

di David Hume, p. 481. 
789. noWiCki Andrzej, Intorno alla presenza di Giordano Bruno nella 

cultura del cinquecento e del seicento. Aggiunte alla bibliografia di 
Salvestrini, p. 505.

790. Guarino Antonio, La compilazione dei «Digesta Iustiniani», p. 527.
791. GiuFFrè Vincenzo, Note sull’attività degli scoliasti pregiustinianei, 

p. 564.
792. motzo DentiCe D’aCCaDia Cecilia, Tommaso Campanella nella vita 

e nel pensiero, p. 597.

Presentazione di libri, p. 627.

LXXX (1969)

793. CarBonara Cleto, «Dialogo» e «Scienza», p. 1.
794. Parente Luigi, Una memoria giovanile di F.P. Bozzelli sul problema 

dell’istruzione pubblica, p. 33.
795. PeCoraro Annamaria, Filosofia della storia e metodologia 

storiografica nella «Methodus» di Jean Bodin, p. 67.
796. De FranCo Luigi, La «Philosophia sensibus demonstrata» ed il 

pensiero giovanile di Tommaso Campanella, p. 106.
797. Di SaLvo Settimio, Impostazione terminologica di una ricerca sul 

«modus» in diritto romano, p. 147.
798. noWiCki Andrzej, Bruno nel Settecento, p. 199.
799. DeL basso Emma, Il divino in Senofane, p. 231.
800. JervoLino Domenico, La critica della logica verbale in Newman, p. 

279.
801. CriSPini Franco, Francesco Acri e la tradizione ontologica, p. 331.
802. CaSertano Giovanni, Il senso dell’argomentazione socratica dei 

«contrari» nel Fedone, p. 375.

Presentazione di libri, p. 399.
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LXXXI (1970)

803. Lauria Mario, Iura, leges  I, p. 1.
804. LaBruna Luigi, Temi e prospettive della romanistica contemporanea, 

p. 105.
805. Fratto Francesco, L’editto di Claudio sulla libertà degli schiavi, p. 

167.
806. Pontieri Ernesto, Il comune dell’Aquila nella congiura dei baroni 

napoletani contro Ferrante I d’Aragona (14851486), p. 181.
807. Guarino Antonio, L’abrogazione di Ottavio, p. 236.
808. Di Napoli Giovanni, Dal Vico al Galluppi, p. 267.
809. Guzzo Augusto, Pasquale Galluppi professore dell’Università di 

Napoli, p. 293.
810. noWiCki Andrzej, Una poesia di Valente Acidalio «Ad Jordanum 

Brunum Nolanum Italum» pubblicata nel 1589, p. 320.
811. noWiCki Andrzej, La presenza di G. Bruno nel Cinque, Sei e 

Settecento. (Aggiunte ulteriori alla Bibliografia Bruniana del 
Salvestrini), p. 325.

812. niCoLini Nicola, Aspetti della storiografia di Gioacchino Volpe, p. 
345.

813. CarBonara Cleto, Giuseppe Mazzini Filosofo della religione e della 
prassi, p. 425.

814. aLCaro Mario, Il problema della scienza empirica in Kant, p. 451.
815. SoLimini Maria, Logica come aporetica del fondamento, p. 482.
816. teSSitore Fulvio, Vincenzo Cuoco tra illuminismo e storicismo, p. 

511.
817. Guarino Antonio, De iure Romanorum in historiam redigendo, p. 

546.
818. PetruzzeLLiS Nicola, La concezione della filosofia e la critica 

dell’empirismo nel pensiero di Pasquale Galluppi, p. 567.

Presentazione di libri, p. 585.

Relazione del Segretario dell’Accademia, p. 595.

LXXXII (1971)

819. CarBonara Cleto, Hegel platonico e teologo, p. 1.
820. CamoDeCa Giuseppe, Iscrizioni inedite di Pozzuoli, p. 24.
821. motzo DentiCe D’aCCaDia Cecilia, Sperimentazione e mistica 

dell’infanzia nel sistema di Maria Montessori, p. 50.
822. manGaneLLi Franco, Permanenze simboliche nella toponimia, nel

l’archeologia e nel folklore dell’Agro Nolano, p. 60.
823. riCCi Aristide, La rivoluzione del 1848 nei Principati di Moldavia e 
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Valacchia in alcuni documenti diplomatici napoletani, p. 89.
824. meineCke Friedrich, L’Accademia delle Scienze di Berlino, p. 114.
825. Ferrara renDina Alma, Gli effetti del matrimonio putativo, p. 123.
826. SimoneLLi J. Pasquale, Il neoplatonismo ed il pensiero Indiano, p. 

189.
827. CamoDeCa Giuseppe, Fabius Maximus e la creazione della provincia 

del Samnium, p. 249.
828. CorteSe Nino, Francesco De Sanctis ed il riordinamento 

dell’Università di Napoli dell’ottobre 1860, p. 265.
829. Guarino Antonio, Il vuoto di potere nella «libera respublica», p. 

288.
830. CaruSo Luciano, La poesia figurata nell’Alto Medioevo (poetica e 

storia delle idee), p. 313.
831. noWiCki Andrzej, Vanini nel Seicento e gli strumenti concettuali 

per studiare la sua presenza nella cultura, p. 377.
832. SantonaStaSo Giuseppe, Popolo e libertà in Chateaubriand, Chénier 

e Sismondi, p. 441.
833. GorGa Maria Antonietta, Il motivo dell’«Altro» nel pensiero di N. 

Foucault, p. 462.
834. CaSavoLa Franco, Il modello del parlante per Favorino e Celso, p. 

485.
835. martano Giuseppe, Il valore speculativo del concetto scientifico nel 

pensiero di A. Aliotta, p. 498.

Presentazione di libri, p. 503.

LXXXIII (1972)

836. motzo DentiCe D’aCCaDia Cecilia, Mazzini apostolo dell’educazione, 
p. 1.

837. GiuFFrè Vincenzo, Vicende del divieto di «donatio inter virum et 
uxorem», p. 12.
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