
 

MARINA FORMICA 

Marina Formica è professore ordinario di “Storia moderna” presso la Macroarea di Lettere e Filosofia 

dell’Università degli studi di Roma “Tor Vergata”, la stessa di cui è stata coordinatrice (2014-2019) e, 

per più mandati, delegata del Rettore alle attività culturali. 

Presidente della Società italiana per gli studi sul secolo XVIII dal luglio 2018 (carica confermata per un 

nuovo triennio con elezioni 2021), è Editorial Board nella rivista on line “Diciottesimo secolo” e della 

collana “Biblioteca di Diciottesimo secolo”. Coordinatrice del Centro di ricerca “Roma 800”, è membro 

del Consiglio scientifico del Vittoriano e di Palazzo Venezia.  

Componente del Comitato d’indirizzo della Fondazione Roma, è altresì nel Consiglio direttivo della 

Fondazione Camillo Caetani, nel Conseil d’administration de l’École française de Rome, nel Comitato 

“Pombalia – Pombal Global” e in quello dell’Encyclopaedia of Enlightenment in Portugal, nel Comité asesor 

de la colección de la Escuela Española de Historia y Arqueología en Roma-CSIC (EEHAR).  

Socio ordinario e consigliere della Giunta direttiva dell’Istituto di Studi romani, è socia effettiva del 

Centro Studi Giuseppe Gioachino Belli, della Società romana di storia patria, della SISEM (Società 

italiana per la storia dell’Età moderna) e dell’Istituto di cultura “Torquato Tasso”. È nel Consiglio 

scientifico Consiglio scientifico del Premio Nazionale di Divulgazione Scientifica, del Premio Sipari e 

del Centro studi sulla cantata italiana.  

Componente del Comitato Nazionale per le celebrazioni del 200° anniversario della morte di 

Napoleone Bonaparte, dal 2014 al 2017 ha diretto il CeRSE (Centro Romano di Studi sull’Ebraismo).  

Oltre a fare parte della cattedra UNESCO in “Sistemi economici e diritti umani”, istituita di recente 

presso l’Universitad Nacional de La Plata, è è componente del Collegio docenti del Dottorato di ricerca 

in Storia e scienze filosofico-sociali dell’Università di Roma “Tor Vergata”, del quale è anche stata 

coordinatrice. 

Membro di diverse Commissioni di valutazione comparativa per posti di Professore ordinario, associato 

e di Ricercatore universitario a tempo indeterminate, ha fatto parte della prima Commissione di ASN 

per Storia moderna (M-STO/02), ruolo riconfermato per il biennio 2021-2023.  

Curriculum Design Committee, membro della Commissione per la valutazione delle proposte d’istituzione o 

d’implementazione dei laboratori didattici, del Centro Interdipartimentale di Scienze e Cultura dello 

Sport dell’Università di appartenenza, dal 2016 al 2020 ha svolto la propria attività di membro del 

Collegio di disciplina presso la “Sapienza” Università di Roma. 



Ideatrice e organizzatrice del progetto “Teledidattica in carcere” (2006), ne resta ancora la coordinatrice 

scientifica ed è delegata del Rettore per la formazione negli istituti penitenziari. 

 

Attività scientifica 

 

Laureata in Storia moderna con la votazione di 110/110 e lode presso l’Università “La Sapienza” di 

Roma – relatore prof. Rosario Villari -, ha conseguito il titolo di dottore di ricerca - Dottorato di Storia 

urbana e rurale -, presso l’Università degli studi di Perugia - tutors proff. Fiorella Bartoccini e Corrado 

Vivanti -.  

Già redattrice prima della Piccola Treccani e in seguito del Dizionario biografico degli Italiani dell’Istituto 

dell’Enciclopedia Italiana, attualmente è membro del Comitato scientifico del CeRSE (Centro Romano 

di Studi sull’Ebraismo), che ha diretto nel triennio 2014-2017, e del Comitato scientifico del Convegno 

mondiale dei settecentisti, previsto per il 2023, su Shaping Antiquity in the Age of Enlightenment - L’antiquité 

et l’invention du futur au siècle des  Lumières. 

 

Nell’ambito del CRUL (Comitato Regionale di Coordinamento delle Università del Lazio) ha 

coordinato un convegno sul tema della Sostenibilità e un altro su La Riforma protestante e la nascita 

dell’Europa.  

 

Le sue ricerche si sono rivolte, in primo luogo, allo studio degli aspetti politici, sociali e istituzionali del 

movimento patriottico italiano durante il triennio 1796-1799, cui ha contribuito con le monografie La 

città e la rivoluzione. Roma 1798-1799 (Roma, Istituto per la storia del Risorgimento italiano, 1994, pp. 

524), Il Misogallo romano (in collaborazione con L. Lorenzetti - introduzione di T. De Mauro -, Roma, 

Bulzoni, 1999, pp. 764) e Sudditi ribelli. Fedeltà e infedeltà politiche nella Roma di fine Settecento (Roma, 

Carocci, 2004, pp. 264) e con indagini critiche specifiche di cui all’elenco delle pubblicazioni. Dopo 

avere partecipato al censimento delle biblioteche romane per i volumi La Rivoluzione francese. Repertorio 

delle fonti archivistiche e delle fonti a stampa conservate in Italia e nella Città del Vaticano, promosso dall’École 

française de Rome, dalla Fondazione Basso, e dall’Ufficio centrale per i beni archivistici (Roma, 

Ministero per i beni culturali e ambientali - Ufficio centrale per i beni archivistici, 1989) e al censimento 

delle fonti sulla storia del Triennio patriottico promosso dal Comitato nazionale per il bicentenario della 

Rivoluzione francese e dalla Società italiana per gli studi sul secolo XVIII, nel 1998-1999 ha curato la 



Mostra storica della Repubblica Romana del 1849 (Museo Centrale del Risorgimento – Vittoriano, Roma, 10 

febbraio – 4 luglio 1999), collaborando al Catalogo. 

Curatrice di numerose voci per il volume Gli Autori della Letteratura italiana. Dizionario bio-bibliografico e 

Indici, Torino, Einaudi, 1990, e per il Dizionario biografico degli Italiani dell'Istituto dell'Enciclopedia 

italiana, ha curato gli aggiornamenti bibliografici nella sezione “Riformatori dello Stato pontificio” della 

riedizione di Illuministi italiani, vol. III, t. II, a cura di G. Giarrizzo - G. Torcellan - F. Venturi, Milano-

Napoli, Ricciardi, 1998 (pp. 1265-1270) e nella sezione “L’assolutismo illuminato” della Bibliografia 

dell’età del Risorgimento 1970-2001, cit. 

Particolarmente attenta alla realtà socio-politica dello Stato della Chiesa in Età moderna (si vedano i 

suoi volumi Roma e lo Stato pontificio, Milano, Touring Club Italiano, 2006 - collana “L’Italia prima 

dell’Italia” -; Roma e la Campagna romana nel Grand Tour, a cura di M. Formica, Roma-Bari, Laterza, 2009), 

si è interessata altresì ai circuiti d’informazione politica e alla formazione dell’opinione pubblica negli 

antichi Stati italiani: affrontando problemi legati alla storia dell’istruzione superiore (cfr. Il secolo dei Lumi, 

in Storia della Facoltà di Lettere e Filosofia de “La Sapienza”, a cura di L. Capo - M. R. Di Simone, 

Prefazione di E. Paratore, Roma, Viella, 2001), si è soffermata in particolare sulle tipologie editoriali 

dell’età moderna (Tra Napoli e Roma: censura e commercio librario, in Editoria e cultura a Napoli nel XVIII 

secolo, a cura di A.M. Rao, Napoli, Liguori, 1999), conducendo indagini sulle gazzette e sugli almanacchi 

romani del Sei e del Settecento (Tra cielo e terra. Gli almanacchi romani del XVII e XVIII secolo, "Studi 

settecenteschi", XV [1995]; Mutamenti politici e continuità redazionali: le gazzette della stamperia Chracas, in 

Dall’erudizione alla politica. Giornali, giornalisti ed editori a Roma tra XVII e XX secolo, a cura di M. Caffiero - 

G. Monsagrati, Milano, Angeli, 1997; L’information politique à Rome au XVII
e
 et XVIII

e
 siècle, in Gazettes et 

information politique sous l’Ancien Régime, Textes réunis par H. Duranton - P. Rétat, avec une introduction 

de K. M. Baker, Saint-Etienne, Publications de l’Université de Saint-Etienne, 1999; Segnare il tempo. 

Almanacchi, calendari e lunari nella cultura romana d’età moderna, in Tempo sacro e tempo profano. Visione laica e 

visione cristiana del tempo e della storia, a cura di L. De Salvo e A. Sindoni, Soveria Mannelli, Rubbettino, 

2002) e sui luoghi della cultura (I luoghi della cultura nella Roma di Pio VI (1775-1797), in Atlante storico della 

letteratura italiana (Grande Opera Einaudi), a cura di S. Luzzatto – G. Pedullà, vol. II: Dalla Controriforma 

alla Restaurazione, a cura di E. Irace, Torino, Einaudi, 2011, pp. 777-788).  

Sul tema “Roma, città culturale” è stata invitata a presentare una relazione al 21st International 

Congress of Historical Sciences (Amsterdam, August 2010). 

 



Un altro versante dei suoi studi è stato rivolto alle tematiche risorgimentali. Responsabile scientifico 

dell’unità romana del gruppo di ricerca su “Municipalità, istituzioni civili e strutture religiose in Italia dall’età 

napoleonica alla vigilia dell’Unità” finanziato con fondi PRIN-MIUR 2008 (Messina, Università di Roma 

“Tor Vergata”, Perugia, Bari, Siena-Arezzo), ha altresì diretto e coordinato un volume dal titolo Civiltà 

d’Italia (Edizioni Progetto editoriale). In occasione del 150° anniversario dell’Unità d’Italia ha anche 

organizzato diversi Convegni scientifici e avviato numerose iniziative a carattere universitario e 

interdisciplinare e, nel 2011, sono usciti il suo volume Album italiano. Immagini e storie dall’Unità a oggi, 

Milano, Electa, e il libro Civiltà d’Italia. Antichi Stati, popoli, territori. Alle origini del Risorgimento, Saggi. 

Immagini. Documenti. Edizione istituzionale, Roma, Progetto editoriale editions (a sua cura e con due saggi). 

Nel 2020 è stata organizzatrice scientifica del Convegno internazionale Roma capitale: la città laica e la città 

religiosa (1870 – 1915), cui ha partecipato con una relazione e con un bilancio storiografico conclusivo. 

 

Parallelamente, ha continuato a lavorare su un altro versante di studio: la formazione dell’identità 

europea tra Cinque e Settecento attraverso il confronto con l’Impero ottomano, tema, questo, a cui ha 

dedicato una densa monografia intitolata Lo specchio turco. Immagini dell’Altro e rappresentazioni del Sé nella 

cultura italiana d’età moderna, Roma, Donzelli, 2012.  

Tra i suoi più recenti lavori: Roma Romae. Una capitale in Età moderna, Bari-Roma, Laterza, 2019; Roma 

capitale. La città laica, la città religiosa (1870 – 1915), a cura di Marina Formica, Roma, Viella, 2021; 

Resilience in Papal Rome, 1656 – 1870. A City’s Response to Crisis (with D. Strangio), London, Palgrave 

Macmillian, 2023. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ELENCO DELLE PUBBLICAZIONI 

 

Volumi: 

1. La città e la rivoluzione. Roma 1798-1799, Roma, Istituto per la storia del Risorgimento italiano 

(collana: Biblioteca scientifica), 1994, pp. 524 (vincitore del “Premio della cultura” per la saggistica, 

assegnato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l’informazione e l’editoria, 

1995); 

2. Il Misogallo romano (in collaborazione con L. Lorenzetti), introduzione di T. De Mauro, Roma, 

Bulzoni, 1999, pp. 764 (vincitore del “Premio della cultura” per la saggistica, assegnato dalla 

Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l’informazione e l’editoria, 2000); 

3. Sudditi ribelli. Fedeltà e infedeltà politiche nella Roma di fine Settecento, Roma, Carocci, 2004, pp. 264 

(vincitore del “Premio della cultura” per la saggistica, assegnato dalla Presidenza del Consiglio dei 

Ministri - Dipartimento per l’informazione e l’editoria, 2004);  

4. Roma e lo Stato pontificio, Milano, Touring Club Italiano, 2006 - collana “L’Italia prima dell’Italia” -, pp. 

224; 

5. Curatela e Introduzione (pp. IX-LVII) a Roma e la Campagna romana nel Grand Tour. Atti del Convegno 

interdisciplinare (Monte Porzio Catone, Roma 17-18 Maggio 2008), a cura di M. Formica, Roma-

Bari, Laterza, 2009; 

6. Album italiano. Immagini e storie dall’Unità a oggi, Milano, Electa, 2011, pp. 221; 

7. Civiltà d’Italia. Antichi Stati, popoli, territori. Alle origini del Risorgimento, Saggi. Immagini. Documenti. Edizione 

istituzionale, Roma, Progetto editoriale editions, 2011, pp. 190 (a sua cura  e con due saggi); 

8. Lo specchio turco. Immagini dell’Altro e rappresentazioni del Sé nella cultura italiana d’età moderna, Roma, 

Donzelli, 2012, pp. 232; 

9. Villa Mondragone. “A second Rome”, edited by M. Formica, Roma, Palombi, 2015; 

10. Roma città di libertà (secc. XVIII-XIX), Roma, Istituto nazionale di studi romani, 2019; 

11. Roma Romae. Una capitale in Età moderna, Bari-Roma, Laterza, 2019; 



12. Roma capitale. La città laica, la città religiosa (1870 – 1915), a cura di Marina Formica, Roma, Viella, 

2021 (Introduzione: pp. 13-30; saggio Da reggia pontificia a corte reale: il Palazzo del Quirinale tra dibattiti e 

controversie, pp. 55-70); 

13. I “misteri” di Roma. Personaggi e stereotipi della Roma ottocentesca, a cura di M. Formica, Città di Castello, 

LuoghInteriori, 2022 (saggio Misteri svelati. Roma e il Vaticano nella narrativa finzionale del XIX secolo, pp. 7 – 

60); 

14. Presenze femminili a Roma nella lunga Età moderna, a cura di M. Formica, Roma, LuoghInteriori, 2022 

(pp. 7-20); 

15.  L’invenzione del passato nel Settecento, curatela con A.M. Rao e S. Tatti, Roma, Edizioni di Storia e 

letteratura, 2022; 

 

16. Resilience in Papal Rome, 1656 – 1870. A City’s Response to Crisis (with D. Strangio), London, Palgrave 

Macmillian, 2023. 

 

Saggi: 

1. Le tesi di laurea di argomento storico discusse nella Facoltà di Magistero di Roma (1972-73/1982-83), in 

Intorno alla storia. Ipotesi di ricerca, Roma, s.e., 1985, pp. 81-107;  

2. Tra semantica e politica: il concetto di popolo nel giacobinismo italiano (1796-1799), "Studi storici", 

1987, 3, pp. 699-721; 

3. La domanda di storia all'Università di Roma: tesi di laurea discusse nelle Facoltà di Lettere e Filosofia e di 

Magistero (1972-73/1982-83), "Dimensioni e problemi della ricerca storica", 1988, 1, pp. 169-

211; 

4. L’amministrazione coloniale, in Presidenza del Consiglio dei Ministri - Scuola Superiore della 

Pubblica Amministrazione, Gli Stati generali di Francia: l'iniziativa legislativa, Roma, Istituto 

Poligrafico e Zecca dello Stato, 1989, pp. 271-314; 

5. Potere e popolo. Alcuni interrogativi sulla Repubblica romana giacobina, "Studi romani", XXXVII 

(1989), 3-4, pp. 235-257; 

6. Vox populi, vox dei"? Meccanismi di formazione dell'opinione pubblica a Roma (1798-1799), 

"Dimensioni e problemi della ricerca storica", 1989, 2, pp. 47-81; 



7. I rapporti fra i Borbone di Francia e la Santa Sede sulla questione di Avignone e del Contado Venassino, 

"Studi storici", 1990, 4, pp. 1017-1039; 

8. Forme di sociabilità politica nella Repubblica romana del 1798, "Dimensioni e problemi della ricerca 

storica", 1992, 1, pp. 73-88; 

9. Republique Romaine (1798-1799), in Dictionnaire historique de la papauté, sous la direction de Ph. 

Levillain, Paris, Fayard, 1994 (ad vocem); 

10. Vigilanza urbana e ordine pubblico a Roma (1798-1799), "Roma moderna e contemporanea. 

Rivista interdisciplinare di storia", II (1994), 1, pp. 31-54; 

11. Stereotipi e immagini nella Francia rivoluzionaria attraverso il mito di Hugou de Bassville, "Franco-

Italica", 1995, 7, pp. 99-115; 

12. Tra cielo e terra. Gli almanacchi romani del XVII e XVIII secolo, "Studi settecenteschi", XV (1995), 

pp. 115-162; 

13. Nuove fonti per lo studio della Repubblica Romana del 1798-1799, "Roma moderna e 

contemporanea. Rivista interdisciplinare di storia", IV (1996), 1, pp. 233-249; 

14. Mutamenti politici e continuità redazionali: le gazzette della stamperia Chracas, in Dall’erudizione alla 

politica. Giornali, giornalisti ed editori a Roma tra XVII e XX secolo, a cura di M. Caffiero - G. 

Monsagrati, Milano, Angeli, 1997, pp. 103-126 (e in “Dimensioni e problemi della ricerca 

storica”, 1997, 1, pp. 103-126);  

15. Dibattiti politici nelle società rivoluzionarie, in La rivoluzione nello Stato della Chiesa 1789-1799, a cura 

di L. Fiorani, Pisa-Roma, Istituti editoriali e poligrafici internazionali, 1997, pp. 103-132; 

16. Organizzazione territoriale in periodo giacobino, in Università degli studi di Roma “La Sapienza”- 

Centro interdipartimentale di studi e ricerche sulla popolazione di Roma, La popolazione di 

Roma dal Medioevo all'età contemporanea, a cura di E. Sonnino, Roma, Il Calamo, 1998, pp. 171-

184; 

17. L’information politique à Rome au XVII
e
 et XVIII

e
 siècle, in Centre d’Etudes du XVIII

e
 siècle - 

UMR LIRE 5611, Gazettes et information politique sous l’Ancien Régime, Textes réunis par H. 

Duranton - P. Rétat avec une introduction de K. M. Baker, Saint-Etienne, Publications de 

l’Université de Saint-Etienne, 1999, pp. 33-48;  



18. Tra Napoli e Roma: censura e commercio librario (in collaborazione con E. De Rienzo); in Istituto 

Universitario Orientale - Dipartimento di Filosofia e Politica, Editoria e cultura a Napoli nel 

XVIII secolo, Atti del Convegno organizzato dall’ Istituto Universitario Orientale, dalla Società 

italiana di studi sul secolo XVIII e dall’Istituto italiano per gli studi filosofici (Napoli, 5-7 

dicembre 1996), a cura di A.M. Rao, Napoli, Liguori, 1999, pp. 201-236;   

19. La Repubblica Romana del 1798 e quella del 1849: un confronto (Atti del Convegno La Repubblica Romana 

nel movimento europeo tra il 1848 e il 1849, organizzato dal Comune di Roma - Assessorato alle 

politiche culturali – e dall’Istituto per la storia del Risorgimento italiano), in “Rassegna storica del 

Risorgimento”, LXXXVI (1999), numero speciale, pp. 189-204; 

20. La Repubblica Romana del 1798-1799, in Istituto per la storia del Risorgimento italiano – Comune di 

Roma, Mostra storica della Repubblica Romana del 1849 (Museo Centrale del Risorgimento – Vittoriano, 

Roma, 10 febbraio – 4 luglio 1999), Roma,  Palombi, 1999; 

21. La legislazione annonaria e le rivolte per il pane nel 1798-1799, in Roma negli anni di influenza e dominio 

francese. Rotture, continuità, innovazioni tra fine Settecento e inizi Ottocento, a cura di Ph. Boutry – F. 

Pitocco – C.M. Travaglini, Napoli, ESI, 2000, pp. 191-211; 

21. Il secolo dei Lumi, in Storia della Facoltà di Lettere e Filosofia de “La Sapienza”, a cura di L. Capo - M. R. 

Di Simone, Prefazione di E. Paratore, Roma, Viella, 2001, pp. 305-339;  

22. Dalla nouvelle histoire all’histoire politique: ripensare la storia urbana - recensione a La ville promise. 

Mobilité et accueil à Paris (fin XVIIe – début XIXe siècle), sous la direction de Daniel Roche (Paris, 

Fayard, 2000) -, in “Società e storia”, XXIV (2001), 94, pp. 743-748; 

23. Segnare il tempo. Almanacchi, calendari e lunari nella cultura romana d’età moderna, in Tempo sacro e tempo 

profano. Visione laica e visione cristiana del tempo e della storia, a cura di L. De Salvo e A. Sindoni, Soveria 

Mannelli, Rubbettino, 2002, pp. 223-237; 

24. Modelli politici e pratiche di governo nella Repubblica Romana del 1798-1799, in “Mededelingen van het 

Nederlands Instituut te Rome”, Deel LVII, volume 57, Historical Studies (1998) - Atti del 

Convegno internazionale Repubbliche sorelle, Istituto Olandese a Roma, 13-16 maggio 1998, Rome, 

Nederlands Instituut te Rome, 2002, pp. 123-137; 

25. Le repubbliche giacobine, in Almanacco della Repubblica. Storia d’Italia attraverso le tradizioni, le istituzioni e le 

simbologie repubblicane, a cura di M. Ridolfi, Milano, Bruno Mondadori, 2003, pp. 19-31; 



26. Curatela, insieme con G. Ricuperati, al numero monografico di “Studi settecenteschi”, 22 (2002), 

dedicato a Pace e guerra nella cultura italiana ed europea del Settecento  (Introduzione: pp. 11-24); 

27. L’assolutismo illuminato, in Bibliografia dell’età del Risorgimento 1970-2001, Firenze, Olschki, 2003, vol. I, 

pp. 393-444. 

28. Sudditi infedeli, cittadini disobbedienti: esperienze rivoluzionarie a Roma, in Universalismo e nazionalità 

nell’esperienza del giacobinismo italiano, a cura di L. Lotti – R. Villari, Roma-Bari, Laterza, 2003, pp. 147-

172; 

29. Governo e istituzioni a Roma: dalla Repubblica Romana alla prima Restaurazione (1798-1800), in Storia e vita 

civile. Studi in memoria di Giuseppe Nuzzo, a cura di A. Musi – E. Di Rienzo, ESI, 2003, pp. 219-234; 

30. Sudditi ribelli. Fedeltà e infedeltà politiche nella Roma di fine Settecento, Roma, Carocci, 2004; 

31. The Protagonist and the Principal Phases of the Roman Republic of 1798-1799, in Tosca’s Prism. Three Moments 

of Western Cultural History, Edited by D. Burton – S. Vandiver Nicassio – A. Ziino, Boston, 

Northeastern University Press, 2004, pp. 67-81; 

32. Storia della Chiesa, storia della società: il contributo di Guido Verucci, Introduzione a Chiesa, laicità e vita civile. 

Studi in onore di Guido Verucci, a cura di L. Ceci – L. Demofonti, Roma, Carocci, 2005, pp. XIII-

XXXV; 

33. La regione che non c’era, in Università degli studi di Roma “Tor Vergata”- Centro congressi e 

rappresentanza Villa Mondragone, Dal naturalismo al simbolismo. D’Annunzio e l’arte del suo tempo, a cura 

di R. Mammucari, Marigliano, LER, 2005, pp. 55-60; 

34. Il Lazio rurale nel Novecento: integrazione di territori e culture di una regione giovane, Introduzione a Storia del 

Lazio rurale. Il Novecento, a cura di L. Barozzi. Coordinamento scientifico di M. Formica – F. 

Salvatori, Roma, ARSIAL, 2005, pp. 14-55;  

35. Rivoluzione e milieux intellectuels, in Naples, Rome, Florence. Une histoire comparée des milieux intellectuels 

italiens, XVIIe-XVIIIe siècle, sous la direction de J. Boutier – B. Marin – A. Romano, Roma, École 

française de Rome, 2005, pp. 293-327;  

36. Roma e lo Stato pontificio, Milano, Touring Club Italiano, 2006; 

37. Misogallismi montiani, in Vincenzo Monti nella cultura italiana, vol. II: Monti nella Roma di Pio VI, a cura di 

G. Barbarisi, Milano, Cisalpino, 2006, pp. 311-333; 



38. Vincenzo Monti e la rivoluzione, in Vincenzo Monti e la Francia. Atti del Convegno internazionale di studi 

(Parigi, 24-25 febbraio 2006), a cura di A. Colombo, Parigi, Istituto italiano di cultura, 2006, pp. 17-

40; 

39. Curatela, insieme con A. Postigliola, del volume Minoranze e diversità nel Settecento italiano, Roma, 

Edizioni di storia e letteratura, 2006 (Introduzione: pp. XV-XXVII); 

40. Dissidenti e rivoluzione, in Minoranze e diversità, cit. (pp.203-226); 

41. Senza contado e senza nome: le vicende di una provincia inesistente, in Roma e la sua campagna. Itinerari del XX 

secolo, a cura di F. Salvatori – E. di Renzo, Roma, Società Geografica Italiana – Regione Lazio, 2007, 

pp. 46-69; 

42. Identità complesse: Vincenzo Monti e la Roma di Pio VI, in Università degli studi di Roma “Tor Vergata”, 

Componimento drammatico da cantarsi nel Palazzo dell’Eminentissimo sig. cardinale De Bernis per festeggiare la 

nascita del Reale Delfino, Roma, s.e. (Sa. Pi. Grafica), 2007, pp. 13-24; 

43. Nella capitale del mondo, in Università degli studi di Roma “Tor Vergata”- Centro congressi e 

rappresentanza Villa Mondragone, Roma e la Campagna romana nel Grand Tour, a cura di F. Negri 

Arnoldi - R. Mammucari, Roma, om grafica, 2008, pp. 15-23; 

44. Giochi di specchi. Dinamiche identitarie e rappresentazioni del Turco nella cultura italiana del Cinquecento, in 

“Rivista storica italiana”, CXX (2008), I, pp. 5-53; 

45. Apocalittici e integrati tra Roma e la Rivoluzione, in R. Unfer Lukoschik (Hg.), Der Salon als 

kommunikations- und transfergenerierender Kulturraum. Il salotto letterario come spazio culturale generatore di 

processi comunicativi e di interscambio, München, M. Meidenbauer, 2008, pp. 185-218. 

46. Fra storia e politica. La Rivoluzione francese nella storiografia, in G. Ricuperati – Fr. Ieva, Manuale di Storia 

moderna, vol. II: L’età moderna (1660-1815), Novara, UTET Università, 2008, pp. 519-542; 

47. Cose turche. Riflessioni sulle donne nell’Italia del Settecento, in Dall’origine dei lumi alla rivoluzione. Scritti in onore 

di Luciano Guerci e Giuseppe Ricuperati, coordinamento di D. Balani - D. Carpanetto - M. Roggero, 

Roma, 2008, Edizioni di Storia e Letteratura, pp. 207-226; 

48. Sguardi: topoi e forme di rappresentazione dell’Altro nelle città di antico regime, in Il Mediterraneo delle città: 

scambi, confronti, culture, rappresentazioni, a cura di F. Salvatori, Roma, Viella, 2008, pp. 169-186; 



49. “Nomen omen”? Rinominazioni rivoluzionarie (1798-1799), in L’onomastica di Roma. Ventotto secoli di nomi. 

Atti del Convegno (Roma, 19-21 aprile 2007), a cura di E. Caffarelli – P. Poccetti, “Quaderni italiani 

di RIOn”, 2 (2009), III: I nomi di Roma moderna e contemporanea, pp. 157-168; 

50. Roma e la Campagna romana nel Grand Tour. Atti del Convegno interdisciplinare Monte Porzio Catone, 

Roma 17-18 Maggio 2008, a cura di M. Formica, Roma-Bari, Laterza, 2009 (Introduzione, pp. IX-

LVII); 

51. La Porta e la Tiara. Immagini e dinamiche identitarie nella cultura italiana del XVI secolo, in Italien und das 

Osmanische Reich, in Hrsg. Von F. Meier, Herne, Gabriele Schäfer Verlag, 2010, pp. 169-198; 

52. Alla ricerca di nuove identità: Roma e la rivoluzione del 1798-1799, in Mémoires d’Italie. Identités, 

représentations, enjeux (Antiquité et Classicisme). A l’occasion du 150° anniversaire de l’Unité italienne (1861-

2011), sous la direction de A. Colombo – S. Pittia – M.T. Schettino, Como, New Presse Edizioni, 

2010, pp. 201-212; 

53.  Viaggiatori italiani nell’Impero Ottomano tra Rinascimento e crisi della coscienza europea, in “Rivista storica 

italiana”, CXXII (2010), III, pp. 951-1019; 

54. Transizioni. La giustizia romana tra governo pontificio ed età rivoluzionaria, in La giustizia dello Stato pontificio 

in età moderna (Atti del Convegno di studi, Roma, 9-10 aprile 2010), a cura di M.R. Di Simone, 

Roma, Viella, 2011, pp. 67-86; 

55. Maledicite omnia opera Domini Jacobinis ». Rome et la Révolution  (1790-1797), in Gallophilie und Gallophobie 

in der Literatur und den Medien in Deutschland und in italien im 18. Jahrhundert - Gallophilie et gallophobie dans 

la littérature et les médias en Allemagne et en Italie au XVIIIe siècle, R. Heitz – York-Gothart Mix – J. 

Mondot – N. Birkner hg./Eds, Universitätsverlag Winter Heidelberg, 2011, pp. 73-90; 

56. I luoghi della cultura nella Roma di Pio VI (1775-1797), in Atlante storico della letteratura italiana, a cura di 

S. Luzzatto – G. Pedullà, vol. II: Dalla Controriforma alla Restaurazione, a cura di E. Irace, Torino, 

Einaudi, 2011, pp. 777-788; 

57. Tra i Castelli e la campagna. Roma e il Grand Tour, in « Bollettino del Centro Interuniversitario di 

ricerche sul viaggio in Italia », XXXII (2011), 1, pp. 102-137; 

58. Alle origini dell’uguaglianza. Triennio repubblicano e questione femminile (1796-1799), in Le donne che hanno 

fatto l’Italia, a cura di E. Bruni, Roma, Cangemi, 2011, pp. 19-24; 



59. L’Italia verso l’unità. Letterati eroi, patrioti, a cura di B. Alfonzetti – F. Cantù – M. Formica – S. Tatti, 

Roma, Edizioni di Storia e Letteratura, 2011;  

60. Del federalismo e della nazione, in L’Italia verso l’unità, cit., pp. 219-232; 

61. Il “Diario ordinario”, in Un giornale al mese. Fogli, giornali e periodici del Risorgimento italiano, a cura di R. 

Giannella – R. Di Carmine, Soveria Mannelli, Rubbettino, 2011, pp. 45-62; 

62. Repubblicanesimi : il triennio 1796-1799 e il secondo dopoguerra, in Farsi Italiani. La costruzione dell’idea di 

nazione nell’Italia repubblicana, a cura di A. Bini – C. Daniele – S. Pons (Fondazione Giangiacomo 

Feltrinelli, “Annali”, XLV (2009), Milano, 2011, pp. 15-24; 

63. Album italiano. Immagini e storie dall’Unità a oggi, Milano, Electa, 2011, pp. 221; 

64. Civiltà d’Italia. Antichi Stati, popoli, territori. Alle origini del Risorgimento, Saggi. Immagini. Documenti. 

Edizione istituzionale, Roma, Progetto editoriale editions, 2011 (a sua cura  e con due saggi). 

65. Lo specchio turco. Immagini dell’Altro e rappresentazioni del Sé nella cultura italiana d’età moderna, Roma, 

Donzelli, 2012, pp. 232;  

66. Pensare la Nazione. Alle origini del Risorgimento, in Fondazione Giacomo Matteotti, Pensiero politico e 

letteratura del Risorgimento, Soveria Mannelli, Rubbettino, 2013, pp. 151-164; 

67. Luigi Angeloni: voce biografica per il Dizionario biografico dei giuristi italiani (secc. XII-XX), diretto da I. 

Birocchi – E. Cortese – A. Mattone – M.N. Minetti, Bologna, il Mulino, 2013, ad vocem; 

68. L’idea di nazione nel Settecento, a cura di B. Alfonzetti – M. Formica, Roma, Edizioni di Storia e 

Letteratura, 2013 (con sua introduzione alle pp. VII-XXII) ; 

69. Pre-orientalismi. Spazi mediterranei nella cultura italiana del Settecento, in Il Mediterraneo nel Settecento: identità e 

scambi (Atti del Convegno internazionale, Alghero, Maggio 2005, a cura di P. Sanna), “Studi 

settecenteschi”, 29-30, 2014, pp. 219-252; 

70. La città nel Settecento. Saperi e forme di rappresentazione, a cura di M. Formica – A. Merlotti – A.M. Rao, 

Roma, Edizioni di Storia e Letteratura, 2014 (conclusioni alle pp. 333-346); 

71. Nemico, nemici, identità. Coscienza italiana e guerra contro il Turco, in L’Italia e il militare. Guerre, nazione, 

rappresentazioni dal Rinascimento alla Repubblica, a cura di P. Bianchi – N. Labanca, Roma, Edizioni di 

Storia e Letteratura, 2014, pp. 57-74;  

72. Un falso Oriente. Da Gemelli Careri all’Abate Vella, in La verità del falso. Studi in onore di Cesare De Michelis, 

a cura di G. Catalano – M. Ciccarini – N. Marcialis, Roma, Viella, 2015, pp. 97-110; 

73. Villa Mondragone. “A second Rome”, edited by M. Formica, Roma, Palombi, 2015 (Introduction: pp. 9-

22);  



74. “The Mirror of God”. Gregorio XIII and the Reform of the Calendar, Ivi, pp. 129-140;  

75. Prezzi e consumi alimentari nella prima metà dell’Ottocento, in “il 996. Rivista del Centro studi Giuseppe 

Gioachino Belli”, a. XIII, (2015), 1, pp. 11-24; 

76. “Er tempo de li francesi”. Papi e rivoluzioni: Pio VI e Pio VII, in “il 996. Rivista del Centro studi 

Giuseppe Gioachino Belli”, XIII (2015), 2, pp. 113-124; 

77. Il Grand Tour in 3 D, in Il Grand Tour e le origini del 3 D: viaggio nella fotografia dell’Ottocento, a cura di 

A. Manodori Sagredo, Roma, Palombi – MUNUS, 2016, pp. 19-22; 

78. Medicina sostenibile e integrazione dei saperi, in Dialoghi sulla sostenibilità. Roma 2016 (Gli Atenei del Lazio in 

occasione del Giubileo straordinario 2015-2016), Roma, RomaTRE press, 2016, pp. 101-106; 

79. “Sacrastronomia”. Riforma del calendario e controllo del tempo agli inizi del XVIII secolo, in “Rivista storica 

italiana”, CXXIII (2016), 2, pp. 422-471; 

 

80. La voce del potere. Linguaggi e pratiche sociali nei bandi del 1798-1799, in Scrittura e potere. Leggi e bandi tra 

Età moderna e contemporanea, a cura di M. Grillo, Cargeghe, Documenta, 2017, pp. 41-60; 

 

81. Dominare il tempo. Clemente XI e i tentativi di riforma del calendario, in Settecento romano. Reti del classicismo 

arcadico, a cura di B. Alfonzetti, Roma, Viella, 2017, pp. 123-139; 

 

82. Curatela di Il Settecento e la religione, con P. Delpiano e A.M. Rao, Roma, Edizioni di Storia e 

Letteratura 2018; 

 

83. Filippo Maria Renazzi: suddito, cittadino, politico, consigliere, in Filippo Maria Renazzi. Università e cultura a 

Roma tra Settecento e Ottocento, a cura di M.R. Di Simone – C. Frova – P. Alvazzi Del Frate, Bologna, 

il Mulino, 2019, pp. 53-72; 

 

84. Monografia Roma Romae. Una capitale in Età moderna, Roma-Bari, Laterza, 2019; 

 

85. Patria e fedeltà, in Rosario Villari. Storiografia e politica nel secondo dopoguerra, in “Studi storici”, 2020, 2, 

pp. 429-443 (numero poi ripubblicato in volume, a cura di L. Rapone, Roma, Carocci, 2022, pp. 

231-246); 

86. Roma capitale: la città laica, la città religiosa (1870-1915), Roma, Viella, 2021 (curatela, più saggio 

L’insediamento della Corte reale nelle sedi del potere pontificio);  



 

87. I “misteri” di Roma. Personaggi e stereotipi della Roma ottocentesca, Città di Castello, LuoghInteriori, 2022 

(curatela, più saggio i Misteri svelati. Roma e la narrativa finzionale dell’Ottocento, pp. 7-60); 

 

88. L’invenzione del passato nel Settecento, curatela con A.M. Rao e S. Tatti, Roma, Edizioni di Storia e 

letteratura, 2022; 

 

89. Patria e fedeltà, in Rosario Villari. Storiografia e politica nel secondo dopoguerra, a cura di L. Rapone, Roma, 

Carocci, 2022, pp. 231-246;  

 

90. Presenze femminili a Roma nella lunga Età moderna, a cura di M. Formica, Roma, LuoghInteriori, 2022; 

 

91. Delitti e misteri. Modalità discorsive, immagini e rappresentazioni nella narrativa ottocentesca d’ambientazione 

romana, in “Transalpina. Études italiennes”, num. monogr. Dedicato a Les mystères urbains en Italie – 

volume I : Les textes du XIXe siècle, 25 (2022), pp. 51-68; 

 

92. Una città ove godere del “privilegio di pensare in una maniera tutta propria”: Roma nel Settecento, in La 

diplomazia delle lettere nella Roma dei papi. Dalla seconda metà del Seicento alla fine dell’antico regime, a cura di 

S. Tatti, Roma, Edizioni di Storia e letteratura, 2022, pp. 1-22; 

 

93. Patria e fedeltà, in Rosario Villari. Storiografia e politica nel secondo dopoguerra, a cura di L. Rapone, Roma, 

Carocci, 2022, pp. 231-246. 

*** 

Voci sul Dizionario biografico degli Italiani dell'Istituto dell'Enciclopedia italiana su:  

De Romanis Filippo (1788-1849); De Romanis Mariano (1761-1825); De Rossi Antonio 

(1688-1755); Doria Pamphilj Andrea (1747-1820); Doria Pamphilj Antonio (1749-1821); 

Doria Pamphilj Giuseppe (1751-1816); Doria Pamphilj Vittoria (1775-1839); Gennaro 

Valentino (1776-1798). 

Si segnalano inoltre gli aggiornamenti bibliografici alla sezione “Riformatori dello Stato 

pontificio” della riedizione di Illuministi italiani, vol. III, t. II, a cura di G. Giarrizzo - G. Torcellan 

- F. Venturi, Milano-Napoli, Ricciardi, 1998 (pp. 1265-1270) e la sezione “L’assolutismo 

illuminato” della Bibliografia dell’età del Risorgimento 1970-2001, cit. 
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