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CURRICULUM VITAE E SCIENTIFICO della Prof.ssa AMELIA GANGEMI 
 
• laurea in psicologia, conseguita presso la Facoltà di Scienze della Formazione dell’Universita’ 

degli studi di Palermo il 27/07/1992 con votazione 110/100 cum laude e menzione, discutendo 
la tesi di laurea dal titolo “La misurazione dell’intelligenza: quantità e qualità”  

 
• dottorato di ricerca in Psicologia Generale e Clinica (VIII ciclo) conseguito il 27 ottobre 1998 

presso l’Università di Palermo, discutendo la tesi dal titolo “il ragionamento sillogistico: nuovi 
modelli e indirizzi di ricerca” 

 
• titolare di un assegno di ricerca presso il Dipartimento di Psicologia dell’Università di Palermo 

(2002-2004). 
 

Attività lavorativa attuale: 
 

• Professore ordinario confermato presso l’Università di Messina, per il settore scientifico-
disciplinare M-PSI/01- Psicologia Generale. 
•  Presidente del Corso di Laurea in Scienze e Tecniche Psicologiche (L-24), Università di Messina 

(da Ottobre 2018). 
•  Afferente al Dipartimento di Scienze Cognitive, Psicologiche, Pedagogiche e degli Studi 

Culturali, presso L’Università di Messina. 
• Membro del Collegio dei Docenti del Dottorato in Scienze Cognitive, Dipartimento di Scienze 

Cognitive, Psicologiche, Pedagogiche e degli Studi Culturali, Università di Messina. 
• Responsabile dell’attività di ricerca svolta presso la Scuola di Specializzazione in Psicoterapia 

Cognitiva – Roma (dal 2 Gennaio, 2001). 
• Docente presso la Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Cognitiva – Roma (dal 2 gennaio 

2001). 

Attività pregressa in ambito universitario 
 

• Presidente del Corso di Laurea in Scienze della Comunicazione (L-19), Università di Messina 
(2011-2103). 

 
Attività didattica 

 
Università di Cagliari 

Dall’AA. 2004 all’AA. 2008 
•  Insegnamento di Psicologia dell’Apprendimento e di Sperimentazione in Psicologia Generale, per 

il c.d.l. triennale di Scienze e Tecniche Psicologiche, Università di Cagliari.  
 
Università di Messina 

AA. 2010/2011 
• Insegnamento di Psicologia Cognitiva, per il c.d.l. triennale di Scienze della comunicazione, 

Università di Messina, sedi di Messina e Noto (SR).  
AA. 2011/12 

• Insegnamento di Psicologia Cognitiva per il c.d.l. magistrale di Scienze Cognitive, Università di 
Messina, sede di Messina. 
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• Insegnamento di Psicologia Cognitiva per il c.d.l. magistrale di Teorie della Comunicazione, 
Università di Messina, sede di Messina. 

AA. 2012/13 
• Insegnamento di Psicologia Cognitiva, per il c.d.l. triennale di Scienze della Comunicazione, 

Università di Messina, sede di Messina.  
• Insegnamento di Psicologia Cognitiva, per il c.d.l. triennale di Scienze dell’Educazione e della 

Formazione, Università di Messina, sede di Messina.  
• Insegnamento di Psicologia della Comunicazione, per il c.d.l. triennale di Turismo Culturale e 

Discipline delle Arti, della Musica e dello Spettacolo, Università di Messina, sede di Messina.  
• Insegnamento di Psicologia Cognitiva e Psicologia della Comunicazione, per il c.d.l. magistrale 

di Scienze Cognitive e Teorie della Comunicazione, Università di Messina, sede di Messina. 
AA. 2013/14 

• Insegnamento di Psicologia Cognitiva, per il c.d.l. triennale di Scienze della Comunicazione, 
Università di Messina, sede di Messina.  

• Insegnamento di Psicologia Cognitiva, per il c.d.l. triennale di Scienze dell’Educazione e della 
Formazione, Università di Messina, sede di Messina.  

• Insegnamento di Psicologia Cognitiva, per il c.d.l. triennale di Scienze della Comunicazione, 
Università di Messina, sede di Noto.  

• Insegnamento di Psicologia Cognitiva e Psicologia della Comunicazione, per il c.d.l. magistrale 
di Scienze Cognitive e Teorie della Comunicazione, Università di Messina, sede di Messina. 

AA. 2014/15 
• Insegnamento di Psicologia Cognitiva, per il c.d.l. triennale di Scienze della Comunicazione, 

Università di Messina, sede di Messina e sede di Noto.  
• Insegnamento di Psicologia Cognitiva, per il c.d.l. triennale di Scienze dell’Educazione e della 

Formazione, Università di Messina, sede di Messina e sede di Noto.  
• Insegnamento di Psicologia Cognitiva e Psicologia della Comunicazione, per il c.d.l. magistrale 

di Scienze Cognitive e Teorie della Comunicazione, Università di Messina, sede di Messina. 
AA. 2015/16 

• Insegnamento di Psicologia Cognitiva, per il c.d.l. triennale di Scienze della Comunicazione, 
Università di Messina, sede di Messina e sede di Noto.  

• Insegnamento di Psicologia Cognitiva, per il c.d.l. triennale di Scienze dell’Educazione e della 
Formazione, Università di Messina, sede di Messina e sede di Noto.  

• Insegnamento di Psicologia della Comunicazione, per il c.d.l. triennale di Turismo Culturale e 
Discipline delle Arti, della Musica e dello Spettacolo, Università di Messina, sede di Messina.  

• Insegnamento di Psicologia Cognitiva e Psicologia della Comunicazione, per il c.d.l. magistrale 
di Scienze Cognitive e Teorie della Comunicazione, Università di Messina, sede di Messina. 

AA. 2016/17 
• Insegnamento di Psicologia Cognitiva, per il c.d.l. triennale di Scienze della Formazione e della 

Comunicazione, Università di Messina, sede di Messina e sede di Noto.  
• Insegnamento di Psicologia Cognitiva, per il c.d.l. magistrale di Scienze Cognitive e Teorie della 

Comunicazione, Università di Messina, sede di Messina. 
• Insegnamento di Psicologia Cognitiva, per il c.d.l. magistrale di Scienze Pedagogiche, Università 

di Messina, sede di Messina. 
AA. 2017/18 

• Insegnamento di Fondamenti di Psicologia Generale, per il c.d.l. triennale di Scienze e Tecniche 
Psicologiche, Università di Messina, sede di Messina.  

• Insegnamento di Psicologia Cognitiva, per il c.d.l. magistrale di Scienze Cognitive e Teorie della 
Comunicazione, Università di Messina, sede di Messina. 



 

3 
 

• Insegnamento di Psicologia Cognitiva, per il c.d.l. magistrale di Scienze Pedagogiche, Università 
di Messina, sede di Messina. 
 

AA. 2018/19 
• Insegnamento di Psicologia Cognitiva, per il c.d.l. triennale di Scienze e Tecniche Psicologiche, 

Università di Messina, sed di Messina. 
• Insegnamento di Psicologia Cognitiva, per il c.d.l. triennale di Scienze e Tecniche Psicologiche, 

Università di Messina, sede di Noto.  
• Insegnamento di Fondamenti di Psicologia Generale, per il c.d.l. triennale di Scienze della 

Formazione e della Comunicazione, Università di Messina, sede di Noto.  
• Insegnamento di Fondamenti di Psicologia Generale, per il c.d.l. triennale di Scienze e Tecniche 

Psicologiche, Università di Messina, sede di Noto.  
• Insegnamento di Psicologia Cognitiva, per il c.d.l. magistrale di Psicologia e Neuroscienze 

Cognitive, Università di Messina, sede di Messina. 
• Insegnamento di Psicologia Cognitiva, per il c.d.l. magistrale di Scienze Cognitive e Teorie della 

Comunicazione, Università di Messina, sede di Messina. 
• Insegnamento di Psicologia Cognitiva, per il c.d.l. magistrale di Scienze Pedagogiche, Università 

di Messina, sede di Messina. 
 

AA. 2019/20 
• Insegnamento di Psicologia Cognitiva, per il c.d.l. triennale di Scienze e Tecniche Psicologiche, 

Università di Messina, sede di Messina.  
• Insegnamento di Psicologia Cognitiva, per il c.d.l. triennale di Scienze e Tecniche Psicologiche, 

Università di Messina, sede di Noto.  
• Insegnamento di Psicologia Cognitiva, per il c.d.l. magistrale di Psicologia e Neuroscienze 

Cognitive, Università di Messina, sede di Messina. 
• Insegnamento di Psicologia Cognitiva, per il c.d.l. magistrale di Scienze Cognitive e Teorie della 

Comunicazione, Università di Messina, sede di Messina. 
• Insegnamento di Psicologia Cognitiva, per il c.d.l. magistrale di Scienze Pedagogiche, Università 

di Messina, sede di Messina. 
 

AA. 2020/21 
• Insegnamento di Psicologia Cognitiva, per il c.d.l. triennale di Scienze e Tecniche Psicologiche, 

Università di Messina, sede di Messina.  
• Insegnamento di Psicologia Cognitiva, per il c.d.l. triennale di Scienze e Tecniche Psicologiche, 

Università di Messina, sede di Noto.  
• Insegnamento di Psicologia Cognitiva, per il c.d.l. magistrale di Scienze Cognitive e Teorie della 

Comunicazione, Università di Messina, sede di Messina. 
• Insegnamento di Psicologia Cognitiva, per il c.d.l. magistrale di Scienze Pedagogiche, Università 

di Messina, sede di Messina. 
 

AA. 2021/22 
• Insegnamento di Psicologia Cognitiva, per il c.d.l. triennale di Scienze e Tecniche Psicologiche, 

Università di Messina, sede di Messina.  
• Insegnamento di Psicologia Cognitiva, per il c.d.l. triennale di Scienze e Tecniche Psicologiche, 

Università di Messina, sede di Noto.  
• Insegnamento di Psicologia Cognitiva, per il c.d.l. magistrale di Scienze Pedagogiche, Università 

di Messina, sede di Messina. 
• Insegnamento di Reasoning and Psychopathology, per il c.d.l. magistrale di Cognitive Science 

and Theory of Communication, sede di Messina. 
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Collaborazioni con altre Università e Centri di Ricerca 

 
• Department of Psychology - University of Princeton  (dal 2002) 
• Department of Clinical Psychology, Utrecht University (dal 2003) 
• Associazione di Psicologia Cognitiva, Roma (dal 2002)  
• Ecole normale Supérieure (ENS), Paris (dal 2004)  
• Istituto di Scienza Cognitiva e Tecnologia,  CNR, Roma (dal 2004) 

Associazioni 
• Socio Ordinario dell’AISC, Associazione Italiana Scienze Cognitive.  
• Membro del Consiglio Scientifico del CITC (Centro Interdisciplinare Tecnologie e 

Conoscenza), Università di Palermo. 
• Membro del Scientific Interest Group On Obsessive Compulsive Disorder, dell’EABCT 

(European Association for Behavioural and Cognitive Therapies), coordinato dal prof. 
Reuven Dar, The School of Psychological Sciences, Tel Aviv University 

• Membro del gruppo di ricerca internazionale Mental Models and Reasoning Lab, coordinato 
prof Philip N. Johnson-Laird, Department of Psychology Princeton University, NJ, 

 
Comitati di redazione 

• Membro del Comitato di Redazione della rivista Giornale Italiano di Psicologia, edita da Il 
Mulino (dal 2013) 

• Membro del Comitato di Redazione della sezione Scienza Cognitiva della rivista semestrale 
Reti, Saperi e linguaggi. Italian Journal of Cognitive Sciences, edita da Il Mulino (dal 2014) 

• Membro del Comitato di Redazione della sezione Scienza Cognitiva della rivista semestrale 
Cognitivismo Clinico (dal 2004) 
 

Guest Editor for the Special issue of the Journal of Cognitive Psychology: “Mental Models in 
Cognitive Changes” (Volume 25, 2013-Issue 2) dal 01-11-2011 al 30-11-2013.  

 
 

Attività di referaggio 
 

• Referee per la sezione Scienza Cognitiva della rivista semestrale Cognitivismo Clinico (dal 
2004) 

• Referee per la rivista Journal of Behaviour Therapy and Experimental Psychiatry, edita da 
Elsevier (dal 2007) 

• Referee per la rivista European Journal of Social Psychology, edita da Wiley InterScience 
(dal 2007) 

• Referee per la rivista Psicoterapia Cognitiva e Comportamentale, edita da Edizioni Erikson 
(dal 2009) 

• Referee per la rivista Journal of Applied Research in Memory and Cognition, edita da  
Elsevier (dal 2011) 

• Referee per la rivista Journal of Cognitive Psychology, edita da Taylor & Francis (dal 2012) 
• Referee per la rivista Emotion & Cognition, edita da Taylor & Francis (dal 2013) 
• Referee per la rivista Sistemi Intelligenti, edita da Il Mulino (dal 2013)  
• Referee per la rivista Giornale Italiano di Psicologia, edita da Il Mulino (dal 2013)  
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• Referee per la rivista Journal of Obsessives-Compulsive and Related Disorders, edita da 
Elsevier (dal 2017) 
 

Attività scientifica 

L'attività scientifica della prof.ssa Gangemi si ricollega ad alcune delle principali aree della ricerca 
sperimentale in psicologia. 

 In una prima fase, l’attività di studio e ricerca si è rivolta all’approfondimento della teoria 
piagetiana dell'intelligenza, con una serie di studi sull'acquisizione dei concetti operatori. Una 
seconda area di ricerca è riferibile ad alcuni aspetti dell'apprendimento sociale. Dall'interesse per tale 
indirizzo scaturiscono una serie di studi che esaminano le principali questioni sul costrutto locus of 
control (Rotter). Altri lavori sono riconducibili alla standardizzazione e validazione interculturale 
della Rhode Island Pupil Identification Scale (RIPIS),  alla realizzazione di un software multimediale 
(Stage Reasoning  Detector) per la valutazione del ragionamento operatorio nel bambino, e alla 
psicologia della percezione temporale , con particolare riferimento al funzionamento dell'“orologio 
cognitivo” (Internal Clock Hypothesis). Nell'ambito dell'approccio simulativo, la prof.ssa Gangemi, 
ha studiato le modalità di risoluzione del compito piagetiano "quantificazione delle probabilità" 
(Piaget, Inhelder, 1951) in reti neurali artificiali. Infine, alla psicologia del ragionamento si 
riconducono gli studi sulla teoria dei Contratti Sociali di Leda Cosmides (1989), e gli studi sul 
ragionamento sillogistico volti a verificare quale modalità di rappresentazione del contenuto delle 
premesse (sistemi semantici vs. sintattici) (Johnson-Laird, 1983) consenta di predire il grado di 
difficoltà empirica di ciascun modo di sillogismo. Quest’ultima area di ricerca ha costituito l’oggetto 
della tesi di dottorato che la prof.ssa Gangemi ha preparato sotto la supervisione del prof. Maurizio 
Cardaci. Sempre alla psicologia del ragionamento si riconducono gli studi volti ad indagare il 
ragionamento if..then in condizioni di responsabilità  e timore di colpa, e le riflessioni  sul paradosso 
nevrotico e sulle irrazionalità della mente.  

In una seconda fase, gli interessi di ricerca si sono progressivamente focalizzati sulla psicologia 
del pensiero e in particolare sull’influenza che gli stati emozionali e motivazionali esercitano sui 
processi di ragionamento deduttivo e decisionale. L’attività di ricerca svolta in questo contesto si è 
rivolta in particolare allo studio del controllo ingenuo delle ipotesi (hypothesis-testing), alla presa di 
decisione (decision-making), alla scelte in condizioni di incertezza, e al pensiero controfattuale. 

Un secondo filone di ricerca si propone di approfondire l’interazione, ormai da anni consolidata, 
tra scienza cognitiva e psicologia clinica, integrazione suggerita dalla ovvia importanza di studiare i 
processi psicopatologici alla luce delle conoscenze della psicologia del normale. 

In questa prospettiva, dal 2004, l’attività di ricerca svolta con la collaborazione del Prof. Marcel 
van den Hout dell’Università di Utrecht, e del prof. Francesco Mancini, dell’Università UniMarconi 
di Roma, si è incentrata sullo studio della mediazione esercitata dagli stati affettivo-emozionali sui 
processi cognitivi, e sul mantenimento dei disturbi d’ansia e dell’umore, attraverso un meccanismo 
noto come ragionamento emozionale o ex-consequentia reasoning o affect-as-information. Tale 
meccanismo prevede che le lo stato affettivo venga utilizzato quale informazione saliente per 
esprimere valutazioni e giudizi, rafforzando le assunzioni che sostengono lo stato intenzionale alla 
base di quello stesso stato affettivo.   

Sempre in questa prospettiva, a partire dal 2002 il lavoro di ricerca si è inoltre rivolto al ruolo che 
il ragionamento ha nella psicopatologia, elaborando una nuova teoria sullo sviluppo e il 
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mantenimento dei disturbi psicopatologici:  la Hyper-Emotion Theory. In quest’ottica ha collaborato e 
collabora ad una serie di progetti di ricerca portati avanti dal prof. Philip N. Johnson-Laird, Stuart 
Professor di Psicologia generale, alla Princeton University. 

A partire dal 2013, con il prof. Reuven Dar, dell’Università di Tel Aviv, ha approfondito il 
ragionamento prudenziale, quale fattore di mantenimento dei disturbi d’ansia, e alla base del dubbio 
caratterizzante il Disturbo Ossessivo Compulsivo. 

Infine, dal 2014, con la prof.ssa Valentina Cardella, dell’Università di Messina, ha esaminato le 
capacità di ragionamento deduttivo, decisionale e morale, nei pazienti affetti da schizofrenia 
paranoidea, dimostrando come tali soggetti, di fronte a compiti a contenuti rilevante per il loro 
disturbo, possano rivelarsi abili ragionatori.  

 
Una terza area di ricerca, si ricollega allo studio dei processi metacognitivi, utili a segnalare la 

presenza di errori durante lo svolgimento di problemi di ragionamento: feelings of error (FOE). Tale 
attività di ricerca, avviata nel 2008 vede la collaborazione del Prof. Sacha Bourgeois- Gironde, 
Institut Jean-Nicod, CNRS-EHESS-ENS, e del Prof. Francesco Mancini, Associazione di Psicologia 
Cognitiva, Roma. Al fine di verificare l’esistenza del FOE e la sua attendibilità nel segnalare un 
effettivo errore, è stato sviluppato un questionario atto a misurarlo. Una serie di ricerche che si sono 
avvalse di tale questionario, hanno consentito di dimostrare che il FOE è effettivamente presente in 
caso di errore, ed è diagnostico di un errore effettivo.  

 
Infine, un’ultima area di ricerca è quella rivolta alla psicologia dell’intelligenza. Tale attività di 

studio ha consentito in particolare di approfondire come tale costrutto sia cambiato negli ultimi 
anni, divenendo un concetto sempre più preciso e specifico, riferito ad abilità concrete, 
contestualizzate ed evoluzionisticamente selezionate al fine di consentire all’individuo di perseguire 
al meglio i propri obiettivi. Le ricerche in quest’ambito si sono svolte con la collaborazione della 
Prof.ssa Silvana Miceli, Università di Palermo. 
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ELENCO PUBBLICAZIONI 
 

Volumi 

1. (2003).  L’Intelligenza. Teorie e Modelli (con S. Miceli e G. Sprini). Laterza: Bari. 
2. (2011). Psicologia dell’Intelligenza (con S. Miceli). Laterza: Bari. 
3. (2018). La logica della follia. Razionalità e irrazionalità nella psicopatologia (con V. 

Cardella). Corisco: Roma – Messina. 
4. (2021). Psychopathology and philosophy of mind. What mental disorders can tell us about 

our mind (con V. Cardella). Routledge: New York.  
 

Contributi in volumi  
1. (1995). Il controllo personale: antecedenti familiari e sociali (con M.Cardaci). In Psicologia e 

Personalità. L.M. Lorenzetti (a cura di). Franco Angeli: Milano, (pp. 307-316). 
2. (2002). Ragionamento e irrazionalità (con F. Mancini). Fondamenti di cognitivismo clinico. 

C. Castelfranchi, F. Mancini e M. Miceli ( a cura di). Bollati Boringhieri: Torino, (pp. 156-
199). 

3. (2002). Il paradosso nevrotico, ovvero della resistenza al cambiamento(con F. Mancini). 
Fondamenti di cognitivismo clinico. C. Castelfranchi, F. Mancini e M. Miceli (a cura di). 
Bollati Boringhieri: Torino, (pp.200-226). 

4. (2005). Le sentiment de culpabilité comme outil d'information (affect-as-information) chez 
les adolescents (con F. Mancini). In Pédagogie et psychologie des émotions. Vers la 
compétence émotionnelle. L. Lafortune, M.F. Daniel, P.A. Doudin, F. Pons e O. Albanese (a 
cura di). Presses de l’Université du Québec: Quebec, (pp. 165-182).  

5. (2006). Guilt as information mechanism in adolescent (con F. Mancini) In Toward emotional 
competences. F. Pons,  M.F. Daniel,  L. Lafortune, P.A. Doudin, e O. Albanese (a cura di). 
Aalborg University Press: Aalborg, (pp. 73-86).  

6. (2006). Il senso di colpa come strumento d'informazione negli adolescenti (con F. Mancini). 
In Competenza emotiva tra psicologia ed educazione. O.Albanese, L. Lafortune, M.F. Daniel, 
P.A. Doudin, F. Pons (a cura di). Franco Angeli: Milano, (pp. 66-79). 

7. (2011). Guilt and guilts (con F. Mancini). In Re-constructing Emotional Spaces: From 
Experience to Regulation. R. Trnka, K. Balcar, e M. Kuška (a cura di). Prague College of 
Psychosocial Studies Press: Prague, (pp. 169-188). 

8. (2011). Il disturbo ossessivo-compulsivo e il timore di colpa: emozioni associate alla Not Just 
Right Experience (NJRE) (con  F.  Mancini).  In Quando “perfetto” non è abbastanza. 
Conseguenze negative del perfezionismo. C. Lombardo, e C. Violani (a cura di), LED: Milano 
(pp.71-98). 

9. (2011). L’influenza dell’emozione di colpa sulla scelte (con F. Mancini). In Decisioni ed 
Emozioni. Come la Scienza Psicologica spiega il conflitto tra ragione e sentimento.  G. 
Bellelli & R. Di Schiena (a cura di). Il Mulino: Bologna, (pp. 167-190). 

10. (2012). The paradoxes of depression: a goal driven approach (con F. Mancini). In The goals 
of cognition: Essays in honor of Cristiano Castelfranchi. F. Paglieri, M. Tummolini, F. 
Falcone e M. Miceli (a cura di). College Publications: Londra (pp. 253-271). 

11. (2013). Pensiero, emozioni e psicopatologia (con F. Mancini e V. Girotto). In Introduzione 
alla Psicologia del Pensiero. V. Girotto (a cura di). Il Mulino: Bologna, (pp. 173-192). 

12. (2013). Emotion, reasoning and psychopathology (con F. Mancini e P.N. Johnson-Laird). In 
Emotion and Reasoning. I. Blanchette (a cura di). Psychology Press: Howe,  East Sussex (pp. 
44-64). 

13. (2015). Reasoning in schizophrenia (con V. Cardella). In Aberrant Beliefs and reasoning. N. 
Galbraith (a cura di). Psychology Press: Howe,  East Sussex (pp. 99-113). 
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14. (2016). Teoria della Mente: Aspetti Cognitivi e Sociali. Il caso dell’Autismo (con Carrozza 
C., Leonardi E., Famà F. I., Spadaro L., Falzone A.). In: (a cura di): Airenti G. Cruciani M. 
Tirassa M., Mind the Gap: Brain, Cognition and Society. Torino:Università degli Studi di 
Torino (pp. 101-108).  

15. (2017). I processi cognitivi nel DOC. (con F. Mancini). In La mente ossessiva. . F. Mancini 
(a cura di). Raffaello Cortina Editore: Milano (pp. 39-68). 

16. (2018). Cognitive Processes in Obsessive-Compulsive Disorder (con F. Mancini). In: (a cura 
di): Francesco Mancini, The Obsessive Mind. Understanding and Treating Obsessive-
Compulsive Disorder (pp. 73-92). New york: Routledge. 

17. (2018). I paradossi della depressione (con F. Mancini). In: (a cura di): Antonella Rainone, 
Francesco Mancini, La mente depressa. Comprendere e curare la depressione con la 
psicoterapia cognitiva (pp. 127-139). Milano: FrancoAngeli. 

18. (2018). Il ragionamento ossessivo. In: (a cura di): Valentina Cardella, Amelia Gangemi, La 
logica della follia. Razionalità e irrazionalità nella psicopatologia. (pp. 127-136), Roma-
Messina: Corisco. 

19. (2018). Nella spirale dell’ansia.. In: (a cura di): Valentina Cardella, Amelia Gangemi, La 
logica della follia. Razionalità e irrazionalità nella psicopatologia. (pp. 105-125). Roma-
Messina: Corisco. 

20. (2018). Più tristi ma più saggi? Il ragionamento nella depressione. In: (a cura di): Valentina 
Cardella, Amelia Gangemi, La logica della follia. Razionalità e irrazionalità nella 
psicopatologia. (pp. 51-61). Roma-Messina: Corisco. 

21. (2021). Reasoning and Goals: From Psychopathological Patients to Healthy People (con F. 
Mancini). In: (a cura di): Valentina Cardella, Amelia Gangemi, Psychopathology and 
philosophy of mind. What mental disorders can tell us about our mind. (pp. Routledge: New 
York.  

22. (2021). The Distinction between Altruistic and Deontological Guilt Feelings: Insights from 
Psychopathology (con G. Rogier, F. Mancini). In: (a cura di): Valentina Cardella, Amelia 
Gangemi, Psychopathology and philosophy of mind. What mental disorders can tell us about 
our mind. Routledge: New York.  
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