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MASSIMO MARRAFFA 
CURRICULUM ATTIVITÀ SCIENTIFICA E DIDATTICA 
 
PROFESSORE ORDINARIO (L. 240/10) 
Settore: M-FIL/01 FILOSOFIA TEORETICA  
Settore concorsuale: 11/C1  
Università degli Studi ROMA TRE 
Dipartimento: Filosofia, Comunicazione e Spettacolo 
Tel: 06 5733 8409 
Email: massimo.marraffa@uniroma3.it  
Open Researcher and Contributor ID: orcid.org/0000-0002-8254-0988 
 
TITOLI DI STUDIO 

1988 − Conseguimento della Laurea in Filosofia (110/110 e lode), Facoltà di Lettere e Filosofia, 
Università degli studi di Roma “La Sapienza”. Tesi (indirizzo teoretico) presso la cattedra di 
Propedeutica filosofica sul tema “Il dibattito sulle argomentazioni trascendentali (1959-1984)” 
(relatore: prof. M. Borioni; correlatore: prof. E. Garroni). 

1996 − Conseguimento della Laurea in Psicologia (110/110 e lode), Facoltà di Psicologia, 
Università degli studi di Roma “La Sapienza”. Tesi (indirizzo generale e sperimentale) presso la 
cattedra di Teoria e sistemi di intelligenza artificiale sul tema “Architetture neurali per il problema del 
legame semantico” (relatore: prof. E. Pessa; correlatore: prof. F. Marucci).  
2002 – Conseguimento del Dottorato di ricerca in Filosofia e Teoria delle Scienze Umane, 
Dipartimento di Filosofia, Università Roma Tre. Tesi di dottorato: “La teoria dell’identità come 
euristica della scoperta. Uno studio sul mind-body problem tra filosofia della mente e scienza 
cognitiva” (supervisore interno: prof.ssa R. Egidi; supervisore esterno: prof. S. Nannini). 
 
 
TITOLI DI FORMAZIONE E ABILITAZIONE 

1999 - Tirocinio post-lauream per psicologi presso l’ISFOL (Istituto per la Formazione Professionale 
dei Lavoratori). Psicologo supervisore: prof.ssa C. Zucchermaglio (Università degli studi di Roma 
“La Sapienza”). 
2001 - Abilitazione all’esercizio della professione di psicologo. Esame di stato sostenuto nel 
novembre del 2001 presso la Facoltà di Psicologia dell’Università degli studi di Roma “La Sapienza”. 
Iscritto all’albo degli psicologi dal 6 maggio 2013 al 30 maggio 2014; nuovamente iscritto dal 1 
gennaio 2019. 
 
 
ATTIVITÀ DI CONSULENZA 

1997-1998: contratto di collaborazione come psicologo del lavoro presso la Società Ernst&Young. 
Responsabile di un progetto di ricerca sull’apprendimento organizzativo in Telecom Italia, Area 
tecnologie dell’informazione, settore TI/TAP-HW. 
 
 
CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE 

Lingua inglese: Independent Programme of Study for Postgraduates, International Centre for 
English Language Studies, Oxford Brookes University, 20 agosto 1999. 
 
 
POSIZIONE ACCADEMICA  

Dal 01/01/2005: idoneità ottenuta nella valutazione comparativa a un posto di ricercatore 
universitario, S.S.D. M-FIL/02-Logica e Filosofia della Scienza. Data di certificazione regolarità atti: 
06/02/2004; in servizio presso la Facoltà di Lettere e Filosofia, Università Roma Tre, dal 01/01/2005. 
Dal 01/01/2008: ricercatore confermato in Logica e Filosofia della Scienza (S.S.D. M-FIL/02) presso 
il Dipartimento di Filosofia, Università Roma Tre. 
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Dal 31/12/2011: idoneità ottenuta nella valutazione comparativa a un posto di professore associato, 
S.S.D. M-FIL/02-Logica e Filosofia della scienza. Data di certificazione regolarità atti: 24/01/2011; in 
servizio presso la Facoltà di Lettere e Filosofia, Università Roma Tre, dal 31/12/2011. 
Dal 04/12/2013: conseguimento dell’abilitazione scientifica nazionale per la prima fascia nel settore 
concorsuale 11/C2-Logica, Storia e Filosofia della scienza, S.S.D. M-FIL/02-Logica e Filosofia della 
Scienza. 
Dal 01/01/2016: professore associato confermato in Logica e Filosofia della Scienza (S.S.D. M-
FIL/02) presso il Dipartimento di Filosofia, Comunicazione e Spettacolo, Università Roma Tre. 
Dal 01/02/2018: professore ordinario in Logica e Filosofia della Scienza (S.S.D. M-FIL/02) presso il 
Dipartimento di Filosofia, Comunicazione e Spettacolo, Università Roma Tre. 
Dal 01/04/19: professore ordinario in Filosofia Teoretica (S.S.D. M-FIL/01) presso il Dipartimento di 
Filosofia, Comunicazione e Spettacolo, Università Roma Tre. 
 
 
ATTIVITÀ DI RICERCA 

2002-2004: assegno di ricerca presso il Dipartimento di Filosofia, Università Roma Tre. Tema della 
ricerca: Filosofia della mente e scienze cognitive. 
2002-2004: partecipante al PRIN “Causalità e linguaggio”. Coordinatore scientifico: P. Leonardi. 
2004-2006: partecipante al PRIN “Rappresentazione e ragionamento”. Coordinatore scientifico: C. 
Penco. 
2006-2008: partecipante al PRIN “Certezza, verità e giustificazione delle credenze: nuove 
prospettive nella teoria della conoscenza”. Coordinatore scientifico: R. Egidi. 
2007-2012: membro del collegio docenti del Dottorato di ricerca in Scienze cognitive (ciclo XXIII); 
ateneo proponente: Università degli studi di Messina. Coordinatore responsabile: A. Pennisi. 
2008-2010: partecipante al PRIN “Rappresentazioni e causazione mentale dopo la svolta 
naturalistica”. Coordinatore scientifico: S. Nannini. 
2013-2016: partecipante al PRIN “Realismo e oggettività”. Coordinatore scientifico: P. Frascolla. 
2013-2015: membro del collegio docenti del dottorato in Neuroscienze Cognitive e Filosofia della 
Mente (ciclo XXIX); ateneo proponente: Istituto Universitario di Studi Superiori, Pavia. Coordinatore 
responsabile: C.A. Moro. 
2013-2015: membro del collegio docenti del Dottorato di ricerca in Filosofia (ciclo XXIX); ateneo 
proponente: Università Roma Tre. Coordinatore responsabile: M. Dorato.  
2016-2018: membro del collegio docenti del Dottorato di ricerca in Filosofia (ciclo XXXII), ateneo 
proponente: Università degli studi di Roma “Tor Vergata”. Coordinatore responsabile: A. Aportone. 
2019-2021: membro del collegio docenti del Dottorato di ricerca in Filosofia (ciclo 35), ateneo 
proponente: Università degli studi di Roma “Tor Vergata”. FILOSOFIA - DOT13A7537. Coordinatore 
responsabile: M. Failla. 
2020-2022: partecipante al PRIN “Nuove sfide per l'etica applicata. L’impatto morale degli 
avanzamenti scientifici e tecnologici”, Coordinatore scientifico: M. De Caro. 
2022: partecipante al PRIN “Habits in (Time of) Crisis (HiToC). Conceptual Tools for Dealing with 
Disruptive Events”. Coordinatore del progetto e responsabile di unità di ricerca: M. PIAZZA. 
2022: partecipante al PRIN PNRR “Transforming Habits [TRANSHAB]. Agency, Cognition, and 
Social Change”. Coordinatore del progetto: TESTA Italo. Responsabile di unità di ricerca: PIAZZA 
Marco 
 
 
INCARICHI DIDATTICI  

 
A) Insegnamento 
1999-2006: docente di Filosofia della Psicologia presso la Scuola di Formazione in Psicoterapia 
Cognitiva, Roma. 
 
In qualità di professore a contratto: 
2001-2003: Scienze Cognitive, corso di laurea in Scienze della Comunicazione, Facoltà di Lettere e 
Filosofia dell’Università di Siena. 
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2001-2003: Psicologia Generale (S.S.D. M-PSI/01), Facoltà di Psicologia, Università degli Studi di 
Chieti. 
2001-2003: Filosofia e Scienza Cognitiva, Facoltà di Filosofia, Università degli studi di Roma “La 
Sapienza”. 
2003-2004: Psicologia Cognitiva (S.S.D. M-PSI/01), Facoltà di Lettere e Filosofia, Università degli 
Studi della Calabria. 
 
In affidamento: 
2005-2006: Filosofia della Scienza, Facoltà di Psicologia, Università degli Studi di Padova. 
2006-2009: Psicologia della Comunicazione (S.S.D. M-PSI/05), laurea triennale in Comunicazione 
nella Società della Globalizzazione, Facoltà di Lettere e Filosofia, Università Roma Tre.  
2006-2008: Psicologia della Comunicazione (S.S.D. M-PSI/05), laurea magistrale in Teorie della 
comunicazione, Facoltà di Lettere e Filosofia, Università Roma Tre.  
2006-2008: Logica e Comunicazione – Specialistico I, laurea magistrale in Teorie della 
comunicazione, Facoltà di Lettere e Filosofia, Università Roma Tre. 
 
In qualità di professore aggregato: 
2009-2011: Filosofia della Psicologia, laurea magistrale in Teorie della comunicazione, Facoltà di 
Lettere e Filosofia, Università Roma Tre. 
 
In qualità di professore associato: 
2011-2012: Storia della Scienza e delle Tecniche, laurea magistrale in Filosofia, Facoltà di Lettere 
e Filosofia, Università Roma Tre. 
2011-2013: Filosofia della Psicologia, laurea magistrale in Teorie della comunicazione, Facoltà di 
Lettere e Filosofia, Università Roma Tre. 
2012-2013: Filosofia della Mente, laurea magistrale in Teorie della comunicazione, Facoltà di Lettere 
e Filosofia, Università Roma Tre. 
2012-2013: Psicologia della Comunicazione, laurea triennale in Scienze della comunicazione, 
Facoltà di Lettere e Filosofia, Università Roma Tre. 
2013-2015: Filosofia della Psicologia, laurea magistrale in Teorie della comunicazione, Dipartimento 
di Filosofia, Comunicazione e Spettacolo, Università Roma Tre. 
2013-2015: Filosofia della Mente, laurea magistrale in Teorie della comunicazione, Dipartimento di 
Filosofia, Comunicazione e Spettacolo, Università Roma Tre. 
2013-2015: Teorie dell’argomentazione e della decisione, laurea magistrale in Scienze filosofiche, 
Dipartimento di Filosofia, Comunicazione e Spettacolo, Università Roma Tre. 
2015-2016: Etica e Scienze Cognitive, laurea triennale in Scienze della comunicazione, 
Dipartimento di Filosofia, Comunicazione e Spettacolo, Università Roma Tre. 
2015-2017: Filosofia della Mente e Scienze Cognitive, laurea magistrale in Scienze cognitive della 
comunicazione e dell’azione, Dipartimento di Filosofia, Comunicazione e Spettacolo, Università 
Roma Tre. 
2016-2017: Storia della psicologia, laurea triennale in Scienze della comunicazione, Dipartimento di 
Filosofia, Comunicazione e Spettacolo, Università Roma Tre. 
2015-2017: Filosofia della Psichiatria, laurea magistrale in Scienze cognitive della comunicazione e 
dell’azione, Dipartimento di Filosofia, Comunicazione e Spettacolo, Università Roma Tre. 
2017-2018: Filosofia della mente, laurea magistrale in Scienze cognitive della comunicazione e 
dell’azione, Dipartimento di Filosofia, Comunicazione e Spettacolo, Università Roma Tre. 
2017-2018: Introduzione alle scienze cognitive, laurea triennale in Scienze della comunicazione, 
Dipartimento di Filosofia, Comunicazione e Spettacolo, Università Roma Tre. 
 
In qualità di professore ordinario: 
2017-2018: Storia delle scienze della mente e del cervello, laurea magistrale in Scienze cognitive 
della comunicazione e dell’azione, Dipartimento di Filosofia, Comunicazione e Spettacolo, Università 
Roma Tre. 
2018-2019: Gnoseologia, Scienze della formazione, Università Roma Tre. 
2018-2024: Introduzione alle scienze cognitive, laurea triennale in Scienze della comunicazione, 
Dipartimento di Filosofia, Comunicazione e Spettacolo, Università Roma Tre. 
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2018-2024: Filosofia della mente, laurea magistrale in Scienze cognitive della comunicazione e 
dell’azione, Dipartimento di Filosofia, Comunicazione e Spettacolo, Università Roma Tre. 
2017-2024: Filosofia della psichiatria, laurea magistrale in Scienze cognitive della comunicazione e 
dell’azione, Dipartimento di Filosofia, Comunicazione e Spettacolo, Università Roma Tre. 
2019-2024: Filosofia teoretica (12 CFU), laurea magistrale in Scienze filosofiche, Dipartimento di 
Filosofia, Comunicazione e Spettacolo, Università Roma Tre. 
 
 
B) Attività di relatore, correlatore, supervisore, commissario. 
− Relazioni e correlazioni presso l’Università Roma Tre, per i corsi di laurea gestiti dal 

Dipartimento di Filosofia, Comunicazione e Spettacolo e – seppur con minor frequenza – per 
quelli gestiti dal Dipartimento di Lingue, Letterature e Culture Straniere;  

− Supervisione di tesi nell’ambito del Dottorato di ricerca in Filosofia (v. sopra “attività di ricerca”);  
− Membro di commissioni di dottorato presso Scuola Normale Superiore di Firenze, Università del 

Piemonte Orientale (Vercelli), La Sapienza-Università di Roma, Università di Roma “Tor 
Vergata”, Università di Siena. 

− Membro della commissione per il bando 367.158 - dirigente di ricerca - area strategica: “La 
mente umana e la sua complessità”. CNR, Roma, 10/05/2018 - 10/07/2018. 

− Presidente della commissione per la procedura pubblica di selezione per l’assunzione di un 
ricercatore a tempo determinato per il settore concorsuale 11/C1, ssd M-FIL/01, Dipartimento di 
Filosofia, Comunicazione e Spettacolo, Università Roma Tre, 13/09/2019 - 28/10/2019. 

− Membro della Commissione ASN 2024-2025 per il settore M-FIL/01. 
 
 
ATTIVITÀ EDITORIALI E DI REFERAGGIO 

Membro del comitato direttivo delle seguenti riviste: Frontiers in Psychology: Theoretical and 
Philosophical Psychology; Paradigmi; Philosophical Inquiries; Sistemi Intelligenti. 
Referee per le seguenti riviste: APhEx; Giornale italiano di psicologia dello sviluppo; Psicologia 
clinica dello sviluppo; Rivista Internazionale di Filosofia e Psicologia; European Journal for 
Philosophy of Science; Frontiers in Psychology; HumanaMente; Iride; Journal of the American 
Philosophical Association; Mind&Language; Review of Philosophy and Psychology; Sistemi 
Intelligenti; Status Quaestionis; Synthese; Theory&Psychology; Topoi. 
Referee per Odysseus project della Research Foundation, Flanders (Belgium) (FWO), 2010. 
Expertise for the Fernand Braudel-IFER incoming program fellowship (2013). 
Revisore per la valutazione dei prodotti della ricerca (VQR 2004-2010; 2010-2014) per conto 
dell’ANVUR. 
Consulente per le seguenti case editrici: Carocci (Roma); Columbia University Press (New York); 
Springer-Neuroscience (New York). Dal 1999 al 2006, editor della collana di psicologia e scienze 
cognitive “Scienze della Mente” presso la casa editrice Laterza (sede di Roma). Dal 2004 al 2008 
coordinatore scientifico della rivista Filosofia e questioni pubbliche (Il Saggiatore/Luiss University 
Press, Milano).  
Dal 2018 è direttore della collana “Le Scienze: Storia, teorie e metodi” presso l’editore Rosenberg & 
Sellier. 
Dal 2022 è direttore della rivista Mefisto. Rivista di medicina, filosofia, storia, insieme a C. Meini. 
 
 
AFFILIAZIONI 

Socio della SILFS (Italian Society for Logic and the Philosophy of the Sciences). 
Socio della S.F.I. (Società Filosofica Italiana) <http://www.sfi.it/>. 
Socio della S.I.F.A. (Società Italiana di Filosofia Analitica), <http://www.sifa.unige.it/>. 
Socio della A.I.S.C. (Associazione Italiana di Scienze Cognitive), <http://www.aisc-net.it/it/>. 
Associate della rivista Behavioral and Brain Sciences, 
<http://www.bbsonline.org/Instructions/assoclist.html>. 
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PUBBLICAZIONI  

 
MONOGRAFIE / BOOKS 

1. Scienza cognitiva. Un’introduzione filosofica. CLEUP, Padova 2002 (ISBN: 
8871787366).  

2. Filosofia della psicologia. Laterza, Roma-Bari 2003 (ISBN: 9788842070658). 
Ristampato nella collana “Psicologia”, Il Sole 24 ore, Milano 2010. 

3. La mente sociale. Le basi cognitive della comunicazione [con C. Meini]. Laterza, Roma-
Bari 2005 (ISBN: 9788842078029). Ristampato nella collana “Psicologia”, Il Sole 24 
ore, Milano 2010. 

4. La mente in bilico. Le basi filosofiche della scienza cognitiva. Carocci, Roma 2008 
(ISBN: 9788843045044). 

5. Persone, menti, cervelli. Storia, metodi e modelli delle scienze della mente [con A. 
Paternoster]. Mondadori Education, Milano 2012 (ISBN 9788861840904). 

6. Sentirsi esistere. Inconscio, coscienza, autocoscienza [con A. Paternoster]. Laterza, 
Roma-Bari 2013 (ISBN 9788858105221).  

7. Mente e morale. Una piccola introduzione [con M. De Caro]. Roma: Luiss University 
Press, 2016 (ISBN: 978886105193-5). 

8. L’identità personale [con C. Meini]. Carocci, Roma 2016 (ISBN: 9788843082681). 
9. The Self and its Defenses. From Psychodynamics to Cognitive Science [con M. Di 

Francesco e A. Paternoster]. London: Palgrave-Macmillan, 2016 (ISBN 
9781137573841). 

10. Filosofia della mente. Corpo, coscienza, pensiero [con M. Di Francesco e A. 
Tomasetta]. Roma: Carocci, 2017 (II ed. 2021). 

11. Percezione, pensiero, coscienza. Passato e futuro delle scienze della mente. Torino: 
Rosenberg & Sellier, 2019. 

12. La costruzione dell’interiorità. Dall’identità fisica alla memoria autobiografica [con C. Meini], 
Carocci, Roma 2022. 

13. Emozioni. Per la collana “Le parole della filosofia”, Rizzoli, Milano 2023. 
14. The Developmental Psychology of Personal Identity. A Philosophical Perspective [con C. 

Meini], Bloomsbury, London 2024. 
 
 
CURATELE / EDITED BOOKS 

1. Marraffa M. (1999). Il problema dell’autoinganno. Sistemi Intelligenti, 11(3). 
2. Marraffa M. (2001). La teoria della mente. Sistemi Intelligenti, 13(1). 
3. Marraffa M., Meini C. (2004). Psicopatologia e scienza cognitiva. Sistemi Intelligenti, 16(2). 
4. Marraffa M. (2004). W. Bechtel, A. Abrahamsen e G. Graham, Menti, cervelli, calcolatori. Storia 

della scienza cognitiva, Laterza, Roma-Bari. 
5. De Caro M., Marraffa M. (2004). Le stelle di Talete. Le domande della filosofia dell’età moderna. 

Laterza, Roma-Bari. 
6. Ferretti F., Marraffa M. (2006). L’architettura della mente. Saggi sulla modularità. Abramo, 

Catanzaro. 
7. Cherubini P., Giaretta D., Marraffa M., Paternoster A. (2006). Cognizione e computazione. 

Problemi, metodi e prospettive delle spiegazioni computazionali nelle scienze cognitive. Cleup, 
Padova.  

8. De Caro M., Marraffa M., Ferretti F. (2007). Cartographies of the Mind. Philosophy and 
Psychology in Intersection. Springer, Berlin.  

9. Di Francesco M., Marraffa M. (2009). Il soggetto. Scienze della mente e natura dell’io. Bruno 
Mondadori, Milano. 

10. Marraffa M., Paternoster A. (2011). Scienze cognitive. Un’introduzione filosofica. Carocci, 
Roma. 

11. Marraffa M. (2011). Filosofia e scienze cognitive. Sistemi Intelligenti, 23(1). 
12. Corbellini G., Marraffa M. (2011). G. Jervis, Il mito dell’interiorità. Tra psicologia e filosofia. 

Bollati Boringhieri, Torino. 
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13. Corbellini G., Marraffa M., Williams R. (2012). Contro il sentito dire. Omaggio alla memoria di 
Giovanni Jervis (atti del convegno tenutosi alla Sapienza-Università di Roma, 26-27 aprile 
2010). Medicina nei secoli, 24(1). 

14. Pareschi R., Marraffa M. (2012). La mente estesa. Sistemi Intelligenti, 24(1). 
15. De Caro M., Marraffa M. (2013). La filosofia di Ernesto de Martino. Paradigmi, 31(2). 
16. Consoli G., Marraffa M. (2013). Inconscio: da Freud alle scienze neurocognitive. Sistemi 

Intelligenti, 25(3). 
17. Caruana F., Marraffa M. (2014). Il corpo viene alla mente: azioni, emozioni, pensieri. Sistemi 

Intelligenti, 26(1). 
18. Marraffa M. (2014). G. Jervis, Contro il sentito dire. Psicoanalisi, psichiatria, politica. Torino: 

Bollati Boringhieri. 
19. Guerini R., Marraffa M. (2015). Mentalization and self-identity: philosophical and psychological 

approaches. Rivista Internazionale di Filosofia e Psicologia, 6(2), 
http://www.rifp.it/ojs/index.php/rifp/issue/view/19. 

20. La guerra dei mondi. Scienza e senso comune [con A. Lavazza]. Codice, Torino 2016. 
21. Marraffa M., Viola M. (2017). La natura delle emozioni alla prova delle scienze cognitive. 

Sistemi Intelligenti, 29(1). 
22. Marraffa M. (2017). Identità e persona. Istituto Italiano di Studi Germanici, Roma. 
23. Caruana F., Marraffa M. (2017). Basic emotions: still necessary after all these years? 

Frontiers in Psychology: Theoretical and Philosophical Psychology, 
http://journal.frontiersin.org/researchtopic/5363/basic-emotions-still-necessary-after-all-these-
years.  

24. De Caro M., Marraffa M. (2017). Ethics, Law, and Cognitive Sciences. Teoria, 37(2). 
25. Guerini R., Marraffa M., Meini C., Paternoster A. (2019). Self and Memory: A Multidisciplinary 

Debate, Frontiers in Psychology: Theoretical and Philosophical Psychology, 
http://journal.frontiersin.org/researchtopic/5706/self-and-memory-a-multidisciplinary-debate.  

26. Guerini R., Marraffa M. (2019). Psicopatologia e scienze della mente. Dalla psichiatria 
organicistica alla neuroscienza cognitiva clinica. Carocci, Roma. 

27. Marraffa M. (2019). Riedizione di G. Jervis, La conquista dell’identità. The Dot Company, Reggio 
Emilia. 

28. Lavazza A., Bonicalzi S., De Caro M., Marraffa M., Pereboom D. (2019). The New Science of 
Free Will: The Epiphenomenalist Challenge to Freedom. Frontiers in Psychology - Theoretical 
and Philosophical Psychology, 9, https://www.frontiersin.org/research-topics/6751/the-new-
science-of-free-will-the-ephiphenomenalist-challenge-to-freedom. 

29. Marraffa M. (2021). La cognizione delle 4E: riforma o rivoluzione? Sistemi Intelligenti, 33(1). 
30. Marraffa M. (2021). Riedizione di G. Jervis, Individualismo, responsabilità e cooperazione, The 

Dot Company, Reggio Emilia. 
31. Marraffa M. (2022). Riedizione di G. Jervis, Contro il relativismo, The Dot Company, Reggio 

Emilia. 
 
BOOK CHAPTERS / CAPITOLI DI LIBRO 

1) Marraffa M. (2002). I fondamenti teorici della scienza cognitiva. In C. Castelfranchi, F. Mancini 
e M. Miceli (a cura di), Fondamenti di cognitivismo clinico. Torino: Bollati Boringhieri, pp. 17-44. 

2) Marraffa M. (2002). Filosofia della mente. In N. Vassallo e F. D’Agostini (a cura di), Storia della 
filosofia analitica. Torino: Einaudi, pp. 194-222. 

3) Marraffa M. (2002). Razionalità e ipotesi della modularità massiva. In R. Egidi (a cura di), 
Normatività, fatti, valori. Macerata: Quodlibet, pp. 217-226. 

4) Marraffa M., Surian L. (2003). Teoria della mente e architettura cognitiva. In F. Ferretti (a cura 
di), La mente dell’altro. Prospettive sull’autismo. Editori Riuniti, Roma, pp. 107-26. 

5) Falcone M., Carcione A., Marraffa M. (2003). Metarappresentazione e psicopatologia. In A. 
Semerari e G. Dimaggio (a cura di), I disturbi di personalità. Modelli e trattamento, Laterza, 
Roma-Bari, pp. 43-76; trad. in spagnolo Metarrepresentación y psicopatología. In A. Semerari 
y G. Dimaggio, eds., Los trastornos de la Personalidad. Modelos y tratamientos, Desclée de 
Brouwer, Bilbao 2008, pp. 65-108. 

6) Marraffa M. (2003). Funzione ed esperienza. In M. Lombardo (a cura di), Una logica per la 
psicologia. Dilthey e la sua scuola. Verona: Il Poligrafo, pp. 225-251. 

http://www.rifp.it/ojs/index.php/rifp/issue/view/19
http://journal.frontiersin.org/researchtopic/5363/basic-emotions-still-necessary-after-all-these-years
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