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Curriculum Vitae destinato ai fini della pubblicazione

Parte I – Formazione universitaria

Tipo   Anno        Istituzione Note

Laurea 1988 Università degli studi di Pisa 

e Scuola Normale Superiore, 

Pisa

Laurea conseguita nel febbraio 

1988 con 110L

Borsa di studio post-

lauream

1988 École Normale Supérieure, 

Paris

F requenza de l co r so d i 

Philologie grecque (prof. Jean 

Irigoin) all’EPHE

Dottorato 1994 Università degli studi di Pisa 

- dottorato di ricerca in 

“Filologia greca e latina”

Titolo della tesi: «Senofonte, 

Memorabili I-II: prolegomeni, 

testo critico e note filologiche»

Parte II – Ruoli accademici

II A: Ruoli accademici

Inizio Fine        Istituzione Ruolo

1996.11.02 2004.12.28 Università degli Studi della 

Basilicata

Ricercatore nel ssd L-FIL-LET/05 

Filologia classica



2004.12.29 2023.09.14 Università degli Studi della 

Basilicata

Professore associato nel ssd L-FIL-

LET/05 Filologia classica

2023.09.15- in corso Università degli Studi della 

Basilicata

Professore ordinario nel ssd L-FIL-

LET/05 Filologia classica (da 

maggio 2024 ssd FICP-01/A 

Filologia greca e latina)

IIB – Altri incarichi istituzionali

Inizio Fine        Istituzione Ruolo

2007, marzo 2008, novembre Università degli 

S t u d i d e l l a 

Basilicata

P r e s i d e n t e d e l C o m i t a t o d i 

Coordinamento della Biblioteca 

Interdipartimentale di Ateneo (poi 

Biblioteca Centrale di Ateneo)

2011, aprile 2016, ottobre Università degli 

S t u d i d e l l a 

Basilicata

Coord ina to re a l l e Re laz ion i 

Internazionali per la Facoltà di 

Lettere, poi per il Dipartimento di 

Scienze Umane, e membro della 

Commissione di Ateneo per le 

Relazioni Internazionali

2018, ottobre 2019, dicembre Università degli 

S t u d i d e l l a 

Basilicata

Vicepresidente della Commissione 

Paritetica docenti-studenti 

2020.11.26 2022.09.27 Università degli 

S t u d i d e l l a 

Basilicata

Coordinatore del Corso di laurea 

magistrale interclasse in Filologia 

classica e moderna (LM/14 e LM/

15)



2019, luglio - in corso Università degli 

S t u d i d e l l a 

Basilicata

Coordinatore del dottorato di ricerca 

in «Stor ia , cul ture e saper i 

d e l l ’ E u r o p a m e d i t e r r a n e a 

d a l l ’ a n t i c h i t à a l l ’ e t à 

contemporanea» a partire dal ciclo 

XXXV

Parte III – Esperienza didattica

III A: Corsi tenuti presso l’Università degli Studi della Basilicata dal 1999 ad oggi:

a. a. 1999-2000:

«Grammatica greca e latina» (60 ore): testi latini e greci sul determinismo (Cicerone, De fato; 

Alessandro di Afrodisia, De fato).

a. a. 2000-2001:

«Letteratura cristiana antica» (30 ore): I cristiani di fronte alla cultura pagana. Lettura di passi 

scelti.

a. a. 2002-03:

«Letteratura cristiana antica» (30 ore): L’Apocalisse di Giovanni.

a. a. 2003-04:

«Letteratura cristiana antica» (30 ore): La Passio Perpetuae et Felicitatis. 

«Filologia classica» (30 ore): Introduzione agli studi greci dell’Umanesimo italiano. 

a. a. 2004-05:

«Letteratura cristiana antica» (30 ore): Gli Atti di Tommaso.

«Filologia classica» (30 ore): introduzione allo studio dei manoscritti greci.

a. a. 2005-06:



«Filologia classica» (30 ore): Platone, Apologia di Socrate.

«Grammatica greca e latina» (30 ore): introduzione alla lettura dell’Iliade (canto I).

«Letteratura cristiana antica» (30 ore): introduzione alla letteratura cristiana del II secolo.

a. a. 2006-07:

«Filologia classica I» (30 ore): Fondamenti della critica testuale.

«Grammatica greca e latina» (30 ore): introduzione alla lingua omerica; lettura del c. III dell’Iliade.

«Letteratura cristiana antica» (30 ore): Sulpicio Severo, Vita Martini.

«Letteratura greca I» (30 ore): Senofonte, Economico.

 

a.a. 2007-08:

«Grammatica greca e latina» (30 ore): Lettura di Terenzio, Adelphoe.

«Filologia classica I» (laurea magistrale, 30 ore): paleografia dei classici greci in età medievale. 

«Letteratura cristiana antica» (30 ore): Lettura di Gregorio di Nissa, Omelie sulle beatitudini.

«Letteratura greca I» (laurea magistrale, 30 ore): Lettura di Callimaco, Inni. 

a.a. 2008-09:

«Grammatica greca e Latina» (30 ore): Lettura di Terenzio, Andria.

«Filologia classica I» (30 ore): Fondamenti della critica testuale.

«Letteratura greca» (laurea magistrale, 30 ore): introduzione alla lettura di Plotino. 

«Letteratura cristiana antica» (30 ore): Atti e passiones di area africana.

a. a. 2009-2010: congedo sabbatico per esclusiva attività di ricerca.

a. a. 2010-11:

«Letteratura cristiana antica» (30 ore): Le Lettere di Ignazio di Antiochia.

«Filologia classica» (30 ore): Lettura dell’Alcibiade di Platone. 

a.a. 2011-12:

«Lingua e letteratura greca» (laurea magistrale, 60 ore): Lettura del Menone di Platone.

«Esegesi delle fonti» (laurea magistrale, 30 ore): Il catalogo omerico delle navi. 

«Letteratura cristiana antica» (30 ore): Lettura degli Atti degli Apostoli, c. 1-5. 



a. a. 2012-13:

«Filologia classica» (60 ore): Introduzione alla critica testuale greca e latina. 

«Letteratura cristiana antica» (30 ore): Origene, Omelie sul Cantico dei Cantici. 

a.a. 2013-14:

«Letteratura greca II» (60 ore): Euripide, Eracle. 

«Filologia classica» (30 ore): Senofonte, Ierone.

«Letteratura cristiana antica» (30 ore): Erma, Il pastore: i Precetti.

a. a. 2014-15:  

«Filologia classica» (60 ore): Introduzione alla metodologia della critica testuale.

«Letteratura cristiana antica» (30 ore): Lettura della Passio Perpetuae et Felicitatis

a. a. 2015-16:

«Filologia classica» (60 ore): Platone, Fedone.

«Letteratura cristiana antica» (30 ore): Ignazio di Antiochia, Lettere.

a. a. 2016-17:

«Filologia classica» (60 ore): Introduzione alla critica testuale e alla storia dei testi greci e latini 

(con esercitazioni di paleografia greca e latina).

«Letteratura cristiana antica» (30 ore): Gregorio di Nissa, Omelie sulle Beatitudini. 

«Grammatica greca e latina» (30 ore): La lingua della prosa greca di età classica (con particolare 

riferimento a Senofonte). 

a.a. 2017-18:

«Filologia classica» (60 ore): Principi di critica testuale. Introduzione alla paleografia greca e latina. 

Lettura di Plauto, Menaechmi. 

«Storia della tradizione classica in età moderna» (30 ore): La Casina di Plauto e la sua fortuna nella 

commedia italiana del Cinquecento (Machiavelli, Clizia; Dolce, Il ragazzo; Gelli, L’errore). 

«Letteratura filosofico-religiosa greca e latina in età imperiale» (30 ore): La Lettera a Marcella di 

Porfirio, le Sentenze di Sesto, le Sentenze dei Pitagorici.

a.a. 2018-2019:



«Filologia classica» (60 ore, CdL triennale in Studi umanistici): Principi di critica testuale. 

Introduzione alla paleografia greca e latina. Lettura di Menandro, Dyscolos. 

«Grammatica greca e latina» (30 ore, CdL triennale in Studi umanistici): La sintassi di Plauto. 

Lettura dell’Aulularia. 

«Storia della tradizione classica in età moderna» (30 ore, CdLM in Filologia classica e moderna): 

Machiavelli e gli storici antichi. Lettura del I libro dei Discorsi sopra la prima Deca di Tito Livio. 

a.a. 2019-20:

«Storia della trasmissione dei testi antichi» (60 ore, 12 CFU, CdL triennale in Studi umanistici): 

Principi di critica testuale. Introduzione alla paleografia greca e latina. Lettura di Menandro, La 

donna di Samo. 

«Storia della tradizione classica in età moderna» (30 ore, 6 CFU, CdLM in Filologia classica e 

moderna): Tito Livio e Vittorio Alfieri. Lettura della Virginia. 

«Letteratura cristiana antica» (30 ore, 6 CFU, CdL triennale in Studi umanistici): Visioni dell’aldilà 

nella letteratura cristiana dei primi secoli. 

a.a. 2020-21:

«Storia della trasmissione dei testi antichi» (60 ore, 12 CFU, CdL triennale in Studi umanistici): 

Introduzione alla filologia classica: storia e metodo. 

«Storia della tradizione classica in età moderna» (30 ore, 6 CFU, CdLM 14-15 in Filologia classica 

e moderna): Sulle fonti dei Libri de familia di Leon Battista Alberti. 

«Letteratura cristiana antica» (30 ore, 6 CFU, CdL triennale in Studi umanistici): Lettura di 

Tertulliano, De baptismo. 

a.a. 2021-22:

«Storia della trasmissione dei testi antichi» (60 ore, 12 CFU, CdL triennale in Studi umanistici): 

Storia e metodo della filologia classica con esercitazioni di paleografia. Lettura del Miles gloriosus 

di Plauto.

«Storia della tradizione classica in età moderna» (30 ore, 6 CFU, CdLM 14-15 in Filologia classica 

e moderna): L’influsso di Plauto sulla commedia fiorentina della prima metà del Cinquecento 

(Francesco Leoni, Machiavelli, Giannotti, Lorenzino de’ Medici, Gelli).

«Letteratura cristiana antica» (30 ore, 6 CFU, CdL triennale in Studi umanistici): Il Vangelo di 

Marcione.



a.a. 2022-23:

«Filologia classica» (60 ore, CdL triennale in Studi umanistici): Introduzione alla storia e critica dei 

testi antichi greci e latini. Lettura dell’Eunuchus di Terenzio.

«Storia della tradizione classica in età moderna» (30 ore, 6 CFU, CdLM 14-15 in Filologia classica 

e moderna): Machiavelli traduttore dell’Andria di Terenzio.

«Letteratura cristiana antica» (30 ore, 6 CFU, CdL triennale in Studi umanistici): Lettura di 

Tertulliano, De testimonio animae. 

a.a. 2023-24: 

«Filologia classica» (60 ore, CdL triennale in Studi umanistici): Introduzione alla metodologia della 

critica testuale con esercitazioni sulla costituzione del testo di Senofonte, Ciropedia, lib. I.

«Storia della tradizione classica in età moderna» (30 ore, 6 CFU, CdLM 14-15 in Filologia classica 

e moderna): Sofocle nella cultura fiorentina del primo Cinquecento (Luigi Alamanni, Antigone; 

Bernardo Segni, Edipo re).

«Letteratura cristiana antica» (30 ore, 6 CFU, CdL triennale in Studi umanistici): letture di testi 

cristiani dei primi secoli, da Ignazio di Antiochia ad Agostino.

Ha inoltre tenuto lezioni per i seguenti corsi di dottorato dell’Università degli studi della Basilicata: 

«Lingua, testo e forme della scrittura» (2010-16), «Storia, culture e saperi dell’Europa mediterranea 

dall’antichità all’età contemporanea» (2017-23).

III B: Attività didattica presso altre università e centri di ricerca italiani e stranieri:

M. Bandini ha tenuto lezioni nei corsi di laurea magistrale e di dottorato delle seguenti università 

italiane: Messina, Statale di Milano, Napoli “L’Orientale”, Padova, Pisa, Roma “La Sapienza”, 

Udine.

È stato membro di commissione di esami finali dei dottorati in filologia classica a Firenze (3 

maggio 2011), Padova (8 marzo 2018), Roma “Tor Vergata” (14 maggio 2020), Venezia (29 aprile 

2021), Parigi (EPHE, 19 marzo 2022).

Dal 2022 è parte del collegio docenti del «Corso internazionale di formazione sulle problematiche 

del manoscritto» organizzato dalla «Società internazionale per lo studio del Medioevo latino» in 

collaborazione con la Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze (sezione manoscritti) e l’Archivio di 



Stato di Firenze. 

Nel 1998 ha tenuto lezioni presso l’Università di Tübingen nell’ambito del Programma Erasmus 

‘Teaching Staff Mobility’.

Nell’a.a. 2020-21 ha tenuto un ciclo di lezioni presso l’École Pratique des Hautes Études di Parigi 

come “directeur d’études invité”, nell’ambito dell’insegnamento di «Philologie grecque» (prof.ssa 

Brigitte Mondrain).

Nella primavera 2023 (23-25 maggio) ha tenuto due lezioni a Parigi, la prima presso la Bibliothèque 

nationale de France, la seconda presso Sorbonne Université, su invito del prof. Didier Marcotte 

(Philologie grecque).

Parte IV - Partecipazione a comitati scientifici di riviste, alla vita di associazioni operanti nel 

settore filologico classico, premi internazionali, incarichi presso centri di ricerca esteri o 

sovranazionali, altro.

IV A: Partecipazione a comitati scientifici di riviste in fascia A: è condirettore della rivista 

«Archivum mentis»; membro del comitato scientifico della rivista «Aevum antiquum»; 

‘correspondant’ della «Revue d’histoire des textes».

IV B: Partecipazione alla vita di associazioni operanti nel settore filologico classico: è socio 

dell’Associazione Italiana di Cultura Classica (AICC), dell’Association des Études Grecques, 

dell’Associazione italiana di studi bizantini (AISB), della Società Internazionale per lo Studio del 

Medioevo Latino (SISMEL).

IV C: Premi internazionali: nel 2012 l’Association des Études grecques gli ha conferito, insieme a 

Louis-André Dorion, il premio Raymond Weil, per l’edizione dei Memorabili di Senofonte (Paris, 

Les Belles Lettres, 2000-2011).

IV D: Incarichi presso centri di ricerca esteri o sovranazionali: 

Dall’ottobre 2022 collabora alla banca dati «Pinakes | Πίνακες. Textes et manuscrits grecs», sui 

manoscritti greci conservati in tutto il mondo, gestita dall’Institut de Recherche et d’Histoire des 

Textes di Parigi.

È ‘membre associé’ del Laboratorio «Savoirs et pratiques du Moyen-Âge à l’époque 

contemporaine» dell’École Pratique des Hautes Études (PSL – EA 4116); vd. https://www.saprat.fr.



La Biblioteca Apostolica Vaticana lo ha formalmente incaricato di redigere un saggio dal titolo 

“Collezioni senza inventario, vergogna per l’amministrazione”: la catalogazione dei manoscritti, 

da pubblicare nel volume VI della Storia della Biblioteca Apostolica Vaticana, a cura di Paolo Vian, 

dedicato agli anni fra l’elezione di Leone XIII (1878) e la morte di Pio XI (1939).

IV E: Altro: 

Ha svolto attività di referee per riviste italiane e straniere quali «Acme», «Adamantius», «Aevum 

antiquum», «Analecta papyrologica», «Archivum mentis», «Classical Quarterly», «Codex Studies», 

«Incontri di filologia classica», «Interpres», «Lexis», «Νέα Ῥώµη», «Philologus», «Rivista di 

filologia e di istruzione classica», «Rivista storica italiana», «Seminari romani», «Studi medievali e 

umanistici».

È socio dal 2017 della ‘Accademia delle arti del disegno’ di Firenze.

Parte V - Attività di ricerca

V A: Partecipazione a progetti di ricerca:

Ha collaborato:

– al «Corpus dei Papiri Filosofici», patrocinato dall'Accademia toscana di Scienze e Lettere 

“La Colombaria” (1990-92); 

– al «Catalogus philologorum classicorum», raccolta - promossa dal Dipartimento di 

Filologia classica dell'Università di Pisa - di dati bio-bibliografici sugli studiosi della civiltà 

letteraria greca e latina vissuti nell'ultimo secolo (1992-96); 

– al progetto «Codex» della Regione Toscana, finalizzato alla catalogazione di manoscritti 

medievali conservati nelle biblioteche toscane (1994-97); 

– al progetto europeo «Rinascimento virtuale», coordinato per l’Italia dalla Biblioteca 

Medicea Laurenziana di Firenze, volto al reperimento e alla descrizione dei palinsesti greci 

(2002-04);

– all’Edizione Nazionale delle traduzioni dei testi greci in età umanistica e rinascimentale, 

diretta da M. Cortesi (Univ. di Pavia) (2005-08). 

– al progetto del Ministero della cultura spagnolo «El patrimonio manuscrito griego español: 

una puesta al día», resp. A. Bravo García (01.01.2010 – 31.12.2012);

– al progetto FIRB «Codices Graeci Antiquiores» (responsabili Daniele Bianconi, «La 



Sapienza» Università di Roma, e Margherita Losacco, Università di Padova) (2010-2014);

– al progetto del Ministero della cultura spagnolo «El autor bizantino: transmisor y reinventor 

del legado antiguo: Los manuscritos griegos como vehículos del conocimiento», resp. I. Pérez 

Martín (01.01.2013 – 31.12.2015).

– al progetto «Repertorio de manuscritos griegos humanísticos de bibliotecas españolas (I): 

Biblioteca de El Escorial (Adquisiciones venecianas 1572-1575)», dir. Teresa Martínez Manzano, 

dal 01.01.2014 al 31.12.2015.

– al progetto «Repertorio de manuscritos griegos humanísticos de bibliotecas españolas (II): 

Colecciones Hurtado de Mendoza, Giustiniani y Barelli de la Biblioteca de El Escorial» 

(FFI2015-67475-C2-1-P) dir. Teresa Martínez Manzano, dal 01.01.2016 al 31.12.2019. Questo 

progetto è coordinato con un altro progetto diretto dal prof. Felipe Hernández Muñoz; coordinatrice 

dei due progetti è la prof. T. Martínez Manzano. Il titolo dei due progetti coordinati è «Genealogía e 

historia de los manuscritos griegos conservados en España: estudios de paleografía, codicología y 

crítica textual».

– Al progetto «Manuscritos griegos en España y su contexto europeo (III): estudios históricos, 

filológicos y critico-textuales», dir. Teresa Martínez Manzano (Univ. de Salamanca) e Felipe 

Hernández Muñoz (Univ. Complutense, Madrid). Date: 01.01.2020 – 31.12.2023. Sede 

amministrativa: Univ. di Salamanca.

V B: Organizzazione di convegni e partecipazioni a convegni e seminari di studio in qualità di 

relatore:

Il 27 maggio 2022 ha organizzato un convegno dal titolo “Una nuova edizione dello Ierone di 

Senofonte: riflessioni sulla tirannide tra antichità e Umanesimo” (Firenze, salone delle adunanze 

dell’Accademia delle arti del disegno).

Ha partecipato in qualità di relatore ai seguenti convegni e seminari di studio:

1.  La metodologia dell’edizione delle traduzioni dal greco in età umanistica (Firenze, Certosa 

del Galluzzo, 9 settembre 2005).

2. Filologia, papirologia, storia dei testi. Giornate di studio in onore di Antonio Carlini 

(Udine, 9-10 dicembre 2005).

3. 21st International Congress of Byzantine Studies (Londra, 21-26 agosto 2006).



4. The Legacy of Bernard de Montfaucon. VII International Colloquium of Greek 

Palaeography (Madrid-Salamanca, 15-20 September 2008).

5. Annual Meeting of the Renaissance Society of America (Venezia, 8-10 aprile 2010).

6. I papiri letterari cristiani (Firenze, 10-11 giugno 2010).

7. The Transmission of Byzantine Texts, between Textual Criticism and Quellenforschung 

(Madrid, 2-4 febbraio 2012).

8. Manuscritos griegos en España y su contexto europeo (Madrid, Universidad Complutense, 

24-26 settembre 2014).

9. Manuele Crisolora nel sesto centenario della morte (Napoli, Università «L’Orientale», 10 

dicembre 2015).

10. Leggendo il Catalogo dei manoscritti medievali della Biblioteca Capitolare di Lucca. 

Giornata di studi (Firenze, SISMEL, 17 dicembre 2015).

11. Libri e biblioteche di umanisti tra Oriente e Occidente. Colloquio internazionale di studi 

(Milano, Università statale e Biblioteca Ambrosiana, 27-29 gennaio 2016).

12. Seminario di studi in occasione della pubblicazione del volume «Georgii Cedreni 

Historiarum compendium. Edizione critica a cura di L. Tartaglia, 2 voll., Roma 2016 (Napoli, 

Istituto italiano per gli studi storici, 16 febbraio 2017).

13. Ricordo di Vittorio Bartoletti a cinquant’anni dalla scomparsa (1967-2017), Firenze, 

Accademia fiorentina di papirologia e di studi sul mondo antico - Accademia toscana di scienze e 

lettere “La Colombaria” – Istituto papirologico “G. Vitelli”, Università di Firenze (Firenze, 5 

dicembre 2017).

14. Presentazione del volume I graeca nei libri latini tra medioevo e umanesimo. Atti della 

giornata di studi in ricordo di Alessandro Daneloni (Roma, Biblioteca Nazionale Centrale, 25 

maggio 2018).

15. IXe Colloque international de Paléographie grecque: Le livre manuscrit grec: écritures, 

matériaux, histoire à la mémoire de Paul Canart (Paris, Sorbonne et École Normale Supérieure, 

10-15 septembre 2018).

16. Presentazione del volume di M. Villa, Filologia e linguistica dei testi gecez di età aksumita. 

Il Pastore di Erma, Napoli 2019 (Università ‘L’Orientale’ di Napoli, 17 ottobre 2019).

17. Convergenze di filologia (Università di Pisa, Dipartimento di Filologia, 30 ottobre 2020).

18. Testimoni eccellenti in Nuovo_Codex. Giornata di studi (Firenze, Sismel, 20 novembre 

2020).

19. Cento anni di Filologia e storia. Un seminario su Giorgio Pasquali (Pisa, 9 luglio 2021).



20. Los manuscritos griegos en España y su contexto europeo (III) (Madrid, Universidad 

Complutense, 24 ottobre 2022).

21. Presentazione Miscellanee di studi in ricordo di Mons. Paul Canart (Biblioteca Apostolica 

Vaticana, 27 ottobre 2022).

22. Il latino e la sua eredità. Incontro di studi per la “Giornata mondiale della lingua latina” 

(Potenza, Università degli studi della Basilicata, 4-5 aprile 2023).

23. Scrittura, manoscritti e percorsi culturali. IX Giornata di studi «Codex» (Firenze, Sismel, 

10 novembre 2023).

24. Rappresentare gli Este. La comunicazione del potere Estense entro e oltre i confini della 

Signoria (Ferrara, 23-25 maggio 2024).

Parte VI – Elenco completo delle pubblicazioni scientifiche in ordine cronologico:

1. Il modello della metamorfosi ovidiana nel romanzo di Apuleio, «Maia» 38 (1986), pp. 33-39.

2. Osservazioni sulla storia del testo dei Memorabili di Senofonte in età umanistica, «Studi 

classici e orientali» 38 (1988), pp. 271-292.

3. Storia del testo, in Senofonte, Memorabili, a cura di A. Santoni, Milano, Rizzoli, 1989, pp. 

64-66.

4. Un uso librario antico e la critica al testo di Virgilio, «Atene e Roma» n. s. 36 (1991), pp. 

96-99.

5. A. Carlini - M. Bandini, P. Bodmer XLVII: un acrostico alfabetico fra Susanna-Daniele e 

Tucidide, «Museum Helveticum» 48 (1991), pp. 158-168.

6. I Memorabili di Senofonte fra il Bessarione, Isidoro di Kiev e Pier Vettori, «Boll. Class.» s. 

III 12 (1991), pp. 83-92.

7. Rec. a Jean Chrysostome, Sur Babylas, Paris 1990 («Sources chrétiennes» 362): «Annales 

theologici» 5 (1991), pp. 464-65.

8. Nota critica a Xenophon, Memorabilia II 9. 4, «Studi classici e orientali» 41 (1991), pp. 

465-66.

9. Testimonianze antiche al testo dei Memorabili di Senofonte, «Atti e Memorie 

dell'Accademia Toscana di Scienze e Lettere "La Colombaria"» 57, n. s. 43 (1992), pp. 11-40.

10. Rec. a A. Carlini, Papyrus Bodmer XXXVIII. Erma: Il Pastore (Ia - IIIa visione). Fondation 

Martin Bodmer, Cologny-Genève 1991: «Annales theologici» 6 (1992), pp. 215-217.



11. Collazione del Gorgia, in Studi su codici e papiri filosofici. Platone, Aristotele, Ierocle, 

«Studi e Testi per il Corpus dei papiri filosofici greci e latini» 6, Firenze, Olschki, 1992, pp. 87-90.

12. Scritti di Dino Pieraccioni, in Scritti in memoria di Dino Pieraccioni, a cura di M. Bandini e 
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