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Gli acronimi, quando possibile, seguono le abbreviazioni ita-
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usato l’acronimo in lingua inglese con traduzione italiana del 
significato. Infine, per non allungare troppo la lista, alcuni acro-
nimi definiti e usati solo in particolari contesti non sono qui elen-
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BAO Boolean Algebra with Operators (Algebra Booleana con Operatori) in 

logica matematica e modale 
b.o. Buon ordinamento di insiemi 
CD (Phase) Coherence Domains (Domini di Coerenza di Fase) nei Campi 

Quantistici della QFT 
CH  Continuum Hypothesis (Ipotesi del Continuo nella TI) 
CM Calcolo Modale (in LM) 
CMBR Cosmic Microwave Background Radiation (Radiazione Cosmica di 

Fondo a Microonde) 
CNBR Cosmic Neutrino Background Radiation (Radiazione Cosmica di 

Fondo di Neutrini) 
CCR Canonical Commutation Relation (in QM e QFT) 
FA Foundation Axiom (Assioma di Fondazione in TI) 
FOL First Order Logic (Logica del Primo Ordine) 
GCH Generalized Continuum Hypothesis (Ipotesi del Continuo Generaliz-

zata in TI) 
FOL First Order Logic (Logica del Primo Ordine) 
FT Fourier Transform (Trasformata di Fourier) 
GR General Relativity (Teoria della Relatività Generale) 
HOL  Higher Order Logic (Logica di Ordine Superiore in quanto contrap-

posta a una FOL) 



LM Logica Modale  
LTS Labeled State Transistion Systems (Sistemi Indicizzati a Transizione di 

Stato in TCS) 
MBO Modal Boolean Algebra with Operators (Algebra Booleana Modale 

con Operatori in TCS) 
MS Meccanica Statistica 
N Von Neumann (Teoria degli Insiemi di) 
NG Nambu-Goldstone Bosons (Bosoni di Nambu-Goldstone) 
NBG Von Neumann-Bernays-Gödel (Teoria degli Insiemi di) 
NTM Non-deterministic Turing Machine (Macchina di Turing Non-deter-

ministica in TCS) 
NWF Non-wellfounded sets (Insiemi Non-benfondati) 
PA Peano Arithmetic (Aritmetica (assiomatizzata) di Peano) 
PLC Principio di Libera Costruzione (in TI) di E. De Giorgi 
PDF Probability Density Function (Funzione di Densità di Probabilità) 
PMF Probability Mass Function (Funzione di Massa di Probabilità) 
QED Quantum Electro-Dynamics (Elettrodinamica Quantistica) 
QFT Quantum Field Theory (Teoria Quantistica dei Campi) 
QM Quantum Mechanics (Meccanica Quantistica) 
QV Quantum Vacuum (Vuoto Quantistico) 
RGL Raddoppio dei Gradi di Libertà (in QFT) 
RM Realismo Modale in filosofia formale 
RN Realismo Naturale in filosofia formale 
RS Realismo Strutturale in filosofia formale 
RSE Realismo Strutturale Epistemico (Epistemic Structural Realism) 
RSO Realismo Strutturale Ontico (Ontic Structural Realism)  
RTBA  Representation Theorem for Boolean Algebras (Teorema di Rappre-

sentazione per Algebre Booleane) di M. Stone in logica 
SAP Strong Anthropic Principle (Principio Antropico Forte) in Cosmolo-

gia 
SM Standard Model (Modello Standard delle Particelle Elementari) 
SQ Second Quantization (Seconda Quantizzazione nella QFT) 
SR Special Relativity (Teoria della Relatività Speciale). 
SSB Spontaneous Symmetry Breaking (Rottura Spontanea di Simmetria 

del QV in QFT) 
TC Teoria delle Categorie 
TCS Theoretical Computer Science (Informatica Teorica) 
TI Teoria degli Insiemi 
TM Turing Machine (Macchina di Turing in TCS) 
UTM Universal Turing Machine (Macchina di Turing Universale) 
WAP Weak Anthropic Principle (Principio Antropico Debole) in Cosmolo-

gia 
WF Wellfounded sets (Insiemi benfondati in TI) 
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Stato in TCS) 
MBO Modal Boolean Algebra with Operators (Algebra Booleana Modale 

con Operatori in TCS) 
MS Meccanica Statistica 
N Von Neumann (Teoria degli Insiemi di) 
NG Nambu-Goldstone Bosons (Bosoni di Nambu-Goldstone) 
NBG Von Neumann-Bernays-Gödel (Teoria degli Insiemi di) 
NTM Non-deterministic Turing Machine (Macchina di Turing Non-deter-

ministica in TCS) 
NWF Non-wellfounded sets (Insiemi Non-benfondati) 
PA Peano Arithmetic (Aritmetica (assiomatizzata) di Peano) 
PLC Principio di Libera Costruzione (in TI) di E. De Giorgi 
PDF Probability Density Function (Funzione di Densità di Probabilità) 
PMF Probability Mass Function (Funzione di Massa di Probabilità) 
QED Quantum Electro-Dynamics (Elettrodinamica Quantistica) 
QFT Quantum Field Theory (Teoria Quantistica dei Campi) 
QM Quantum Mechanics (Meccanica Quantistica) 
QV Quantum Vacuum (Vuoto Quantistico) 
RGL Raddoppio dei Gradi di Libertà (in QFT) 
RM Realismo Modale in filosofia formale 
RN Realismo Naturale in filosofia formale 
RS Realismo Strutturale in filosofia formale 
RSE Realismo Strutturale Epistemico (Epistemic Structural Realism) 
RSO Realismo Strutturale Ontico (Ontic Structural Realism)  
RTBA  Representation Theorem for Boolean Algebras (Teorema di Rappre-

sentazione per Algebre Booleane) di M. Stone in logica 
SAP Strong Anthropic Principle (Principio Antropico Forte) in Cosmolo-

gia 
SM Standard Model (Modello Standard delle Particelle Elementari) 
SQ Second Quantization (Seconda Quantizzazione nella QFT) 
SR Special Relativity (Teoria della Relatività Speciale). 
SSB Spontaneous Symmetry Breaking (Rottura Spontanea di Simmetria 

del QV in QFT) 
TC Teoria delle Categorie 
TCS Theoretical Computer Science (Informatica Teorica) 
TI Teoria degli Insiemi 
TM Turing Machine (Macchina di Turing in TCS) 
UTM Universal Turing Machine (Macchina di Turing Universale) 
WAP Weak Anthropic Principle (Principio Antropico Debole) in Cosmolo-

gia 
WF Wellfounded sets (Insiemi benfondati in TI) 

 

Z Zermelo (Teoria degli insiemi di) 
ZF Zermelo-Fraenkel (Teoria degli insiemi di) 
ZFC ZF + Choice Axiom (ZF con l’Assioma di Scelta) 
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