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TITOLI E IDONEITÀ

DOTTORATO DI RICERCA E CO–TUTELA

2017, 25 maggio. Università di Trieste–Università di Udine |Accordo di co–tutela con la 
University of Reading (Berkshire, UK). Dottorato di ricerca in Storia delle Società, delle 
Istituzioni e del Pensiero. Dal Medioevo all’Età contemporanea | PhD in Italian Studies. Titolo: 
Parole che mobilitano. Il concetto di “popolo” tra storia politica e semantica storica nel Partito Comunista 
Italiano. Voto finale: ottimo.

TITOLI DI STUDIO

2012, 12 luglio. Università di Firenze. Laurea magistrale in Studi storici (Storia contemporanea). 
Titolo: Metapolitica. Storia degli esiti politici e semantica del discorso comunista in Italia (1943–1980). 
Voto finale: 110 cum laude.

2007, 23 aprile. Università di Firenze. Laurea triennale in Studi storici (Storia contemporanea). 
Titolo: La “Questione Russa” nel Komintérn (1918–1928). Voto finale: 110 cum laude.

1998–1999. Liceo–ginnasio Statale Niccolò Machiavelli di Firenze. Maturità classica in 5 anni. 
Voto finale: 98/100.

 ABILITAZIONE SCIENTIFICA NAZIONALE

25 maggio 2022–25 maggio 2033. Idoneità al ruolo di Professore universitario di Seconda Fascia 
nel settore concorsuale 11/A3 – Storia Contemporanea.
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ATTIVITÀ DIDATTICA

INSEGNAMENTI E MODULI

CORSI

2022–2023. Università di Torino, dip. di Studi Storici. Docente a contratto di Storia del 
giornalismo e della comunicazione politica (M–STO/04), 36 ore, 6 CFU, corso di laurea 
magistrale, esame caratterizzante, primo anno.

2021–2022. Università di Milano, dip. di Scienze Sociali e Politiche. Docente a contratto di Storia 
dei movimenti politici e sociali (M–STO/04), 40 ore, 6 CFU, corso di laurea triennale, esame 
obbligatorio, terzo anno.

2021–2022. Università di Milano, dip. di Studi Storici. Docente a contratto de Il linguaggio dei 
partiti politici nell’Italia del Novecento (M–STO/04), 20 ore, 3 CFU, corso di laurea magistrale, 
laboratorio.

2020–2021. Università di Milano, dip. di Scienze Sociali e Politiche. Docente a contratto di Storia 
dei movimenti politici e sociali (M–STO/04), 40 ore, 6 CFU, corso di laurea triennale, esame 
obbligatorio, terzo anno.

2020–2021. Università di Milano, dip. di Studi Storici. Docente a contratto de Il linguaggio dei 
partiti politici nell’Italia del Novecento (M–STO/04), 20 ore, 3 CFU, laboratorio, corso di laurea 
magistrale.

2019–2020. Università di Parma, dip. di Giurisprudenza, Studi Politici e Internazionali. Docente 
a contratto annuale in Storia contemporanea (M–STO/04), 60 ore, 10 CFU, corso di laurea 
triennale, esame obbligatorio, secondo anno.

2019–2020. Università di Milano, dip. di Studi Storici. Docente a contratto de Il linguaggio dei 
partiti politici nell’Italia repubblicana (M–STO/04), 20 ore, 3 CFU, laboratorio, corso di laurea 
magistrale.

2018–2019. Università di Parma, dip. di Giurisprudenza, Studi Politici e Internazionali. Docente 
a contratto in Storia contemporanea (M–STO/04), 54 ore, 9 CFU, corso di laurea triennale, esame 
obbligatorio, secondo anno.

2018–2019. Università di Milano, dip. di Scienze Sociali e Politiche. Docente a contratto de 
L’Italia repubblicana tra propaganda, retorica e comunicazione politica (1943–2001) (M–STO/04), 20 ore, 
3 CFU, corso di laurea triennale.

2018–2019. Università Cardinal Colombo, Istituto Superiore di Scienze Religiose, Milano. 
Docente a contratto in Storia contemporanea (M–STO/04), La Repubblica alle urne: storia e immagini 
d’Italia attraverso le campagne elettorali (M–STO/04), 20 ore.
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2017–2018. Università di Milano, dip. di Scienze Sociali e Politiche. Docente a contratto de Il 
linguaggio dei partiti: parole e immagini nella storia dell’Italia repubblicana (1946–2009), (M–STO/04), 
20 ore, 3 CFU, corso di laurea triennale.

LEZIONI DI DOTTORATO

2020, 5 marzo (2 ore), svolta online. Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, Dottorato. 
Lezione per il Dottorato di ricerca in Istituzioni e politiche, ciclo Nuove prospettive di ricerca storica: 
fonti, metodologie e sviluppi: Storia, storiografia, linguaggio: prospettive per un approccio interdisciplinare.

2017, 25 ottobre (1 ora). Università del Piemonte Orientale Amedeo Avogadro, dip. di Studi 
Umanistici. Lezione per il Dottorato di ricerca in Istituzioni pubbliche, sociali e culturali: 
linguaggi, diritto, storia, curriculum di scienze storiche, giornata di didattica dottorale Non solo 
parole. Linguaggi della storia, linguaggi nella storia: storia della parola e del concetto di 
“democrazia”.

2017, 25 ottobre (1 ora). Università del Piemonte Orientale Amedeo Avogadro, dip. di Studi 
Umanistici. Lezione per il Dottorato di ricerca in Istituzioni pubbliche, sociali e culturali: 
linguaggi, diritto, storia, curriculum di scienze storiche, giornata di didattica dottorale 
Deformazioni, interpretazioni e omissioni nelle opere storiche e storiografiche dal mondo antico all’età 
contemporanea: tropi politici della storiografia sul comunismo italiano.

LEZIONI POST–LAUREA

2023, 27–29 luglio (9 ore). Accademia Bulgara delle Scienze. Modulo di insegnamento post–
laurea di Storia contemporanea su invito di Kiril P. Kartaloff (Accademia Bulgara delle Scienze): 
Political Popular Culture in Italy: Communists and Catholics Visions (1948–1978): Political Cultures 
between “Don Camillo" and “Peppone” (‘50s); Media Representations and Consumers Society during the 
"Economic Miracle": “Vie Nuove” and “Famiglia Cristiana” (‘60s); Narratives and Symbols in the Years 
of “Historical Compromise” (‘70s).

LEZIONI SINGOLE

2021, 21 ottobre (2 ore). Università eCampus, dip. di Lettere. Lezione di Metodologia della 
ricerca storica per Silvia Bianciardi, corso di laurea magistrale: L’elaborato finale: la ricerca 
bibliografica e le fonti.

2020, 30 gennaio (2 ore). Università del Piemonte Orientale Amedeo Avogadro, dip. di Studi 
Umanistici. Lezione di Metodologia della ricerca storica per Claudio Rosso, corso di laurea 
magistrale: “La terra è ora rimpicciolita”. Il XIX secolo tra esplorazioni e “missione civilizzatrice”.

2019, 15 e 19 novembre (4 ore). Università del Piemonte Orientale Amedeo Avogadro, dip. di 
Studi Umanistici. Lezioni di Storia contemporanea per Edoardo Tortarolo, corso di laurea 
triennale: L’Italia dal dopoguerra all’“autunno caldo” (1950–1969) (2 ore); L’area sovietica dal dopoguerra 
alla “Primavera di Praga” (2 ore).

2019, 16 maggio (2 ore). Università del Piemonte Orientale Amedeo Avogadro, dip. di Lingue 
Straniere Moderne. Lezione di Letterature comparate per Stefania Irene Sini, corso di laurea 
triennale: La caduta dell’Unione Sovietica, il 1989.
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2019, 14 marzo (2 ore). Università del Piemonte Orientale Amedeo Avogadro, dip. di Studi 
Umanistici. Lezione di Metodologia della ricerca storica per Claudio Rosso, corso di laurea 
magistrale: “A distant Journey into Unknown lands”. Le grandi esplorazioni e l’alba della globalizzazione 
contemporanea.

2018–2019, 26 febbraio e 1° marzo (4 ore). Università del Piemonte Orientale Amedeo 
Avogadro, dip. di Studi Umanistici. Lezioni di Storia dell’Europa per Edoardo Tortarolo, corso di 
laurea magistrale: La Rivoluzione russa (2 ore); Le Tesi di aprile e Stato e rivoluzione (2 ore).

2018, 5 e 23 ottobre, 6 novembre (6 ore). Università del Piemonte Orientale Amedeo Avogadro, 
dip. di Studi Umanistici. Lezioni di Storia contemporanea per Edoardo Tortarolo, corso di laurea 
triennale: La Grande Guerra e le sue conseguenze (1914–1923) (2 ore); L’Olocausto e la Seconda Guerra 
mondiale (1941–1945) (2 ore); Il dominio comunista in Europa orientale (1956–1969) (2 ore).

2017, 15 e 11 novembre (4 ore). Università di Milano, dip. di Studi Storici. Lezioni di Storia 
contemporanea per Daniela Saresella, corso di laurea triennale: Un approccio alla storia 
contemporanea.

ATTIVITÀ DIDATTICA INTEGRATIVA E DI SERVIZIO AGLI STUDENTI

DIDATTICA INTEGRATIVA

2012–2013, secondo semestre (10 ore). Middlebury College, Firenze. Lezioni universitarie 
frontali di tutoraggio in Storia contemporanea, vari argomenti.

RELATORE DI TESI

Laurea triennale  [dettaglio in Appendice*, da p. 21]

2022–oggi. Università eCampus, dip. di Lettere. Relatore di tesi (laurea triennale) in Storia 
contemporanea. Supervisione di 44 tesi su vari argomenti inerenti la storia politica, culturale, 
sociale, militare, di genere.

2021–oggi. Università di Milano, dipp. di Studi Storici e di Scienze Sociali e Politiche. Relatore 
di tesi (laurea triennale) in Storia dei movimenti politici e sociali. Supervisione di 19 tesi su vari 
argomenti di storia politica, storia della cultura politica, e storia della comunicazione politica 
italiana.

2019–2020. Università di Parma, dip. di Giurisprudenza, Studi Politici e Internazionali. 
Relatore di tesi (laurea triennale) in Storia contemporanea. Supervisione di 6 tesi su vari 
argomenti inerenti la storia politica, culturale, sociale, militare, di genere.

Laurea magistrale  [dettaglio in Appendice*, da p. 21]

2023–oggi. Università di Torino, dip. di Studi Storici. Relatore di tesi (laurea magistrale) in 
Storia del giornalismo e della comunicazione politica. Supervisione di 4 tesi su vari argomenti 
di storia della comunicazione politica italiana.
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2022–oggi. Università eCampus, dip. di Lettere. Relatore di tesi (laurea magistrale) in Storia 
contemporanea. Supervisione di 58 tesi su vari argomenti inerenti la storia politica, culturale, 
sociale, militare, di genere.

ATTIVITÀ DI CULTORE DELLA MATERIA

2018–2019. Università del Piemonte Orientale Amedeo Avogadro, dip. di Studi Umanistici. 
Cultore della materia in Storia contemporanea (Edoardo Tortarolo).

2017–2021. Università di Milano, dip. di Studi Storici. Cultore della materia in Storia 
contemporanea (Paolo Zanini).

2017–2021. Università di Milano, dip. di Studi Storici. Cultore della materia in Storia 
contemporanea (Daniela Saresella).

2016–2018. Università di Trieste, dip. di Discipline Storiche e Filosofiche. Cultore della materia 
in Metodologia della ricerca storica (Guido Abbattista).

TUTORSHIP

Supervisione tesi

2021–oggi. Università eCampus, dip. di Lettere. Assistente alla cattedra di Storia contemporanea 
(M–STO/04), incarico di supervisione di circa 50–60 laureandi per anno (circa 40% triennali, 60% 
magistrali), dalla scelta del titolo, alla discussione, alla valutazione in sede di commissione di tesi.

Supervisione tirocinio

2021–oggi. Università eCampus, dip. di Lettere. Supervisione studenti triennali e magistrali per 
lo svolgimento del tirocinio in Storia contemporanea.

Sviluppo carriere internazionali

2016–2018. Università di Milano, dip. di Studi Storici. Tutor per l’orientamento Erasmus+ e 
internazionalizzazione.

ATTIVITÀ DI RICERCA SCIENTIFICA

AREE DI COMPETENZA

INTERESSI DI RICERCA

Principale oggetto di interesse della sua ricerca è il nesso tra cultura popolare, intesa nella sua 
dimensione materiale e simbolica, e culture politiche.
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Si è dedicata all’analisi delle forme di rappresentazione, comunicazione, e al discorso pubblico — 
inteso come apparati testuali, iconografici, e simbolici — dei movimenti e partiti politici e in 
particolare del Partito Comunista Italiano, osservato da diverse prospettive, personalità, e 
momenti storici. Congiuntamente, ha indagato la storia della storiografia della tradizione 
marxista nazionale e internazionale.
Attualmente, la sua ricerca si focalizza sulle rappresentazioni e l’evoluzione delle forme di 
produzione della cultura religiosa popolare attraverso un’indagine del settimanale cattolico 
«Famiglia Cristiana», dalla fondazione nel 1931 alla fine della direzione di Don Giuseppe Zilli nel 
1980.

APPROCCIO METODOLOGICO

L’indagine storiografica è condotta attraverso un approccio interdisciplinare che, per l’analisi 
della dimensione culturale del politico, utilizza anche un approccio qualitativo (Discourse 
Analysis) e quantitativo (Corpus Linguistics), con elementi di semiotica per lo studio degli 
apparati simbolici. 

STRUMENTI DI RICERCA

Digital Humanities: uso di software lessicometrici, quali AntConc, WordSmith, Sketch Engine, 
Concordance, e TreeCloud. A tal fine ha creato una serie di Corpora testuali informatizzati 
(Conferenze nazionali e Congressi nazionali PCI, 1946–1984). 

ATTIVITÀ DI RICERCA PRESSO QUALIFICATI ISTITUTI ITALIANI O STRANIERI

INCARICHI ACCADEMICI

2023, 1° febbraio–2025, 1° febbraio. Università di Torino, dip. di Studi Storici. Assegnista di 
ricerca (M–STO/04). Assegno di ricerca biennale, progetto I laboratori culturali della fede: “Famiglia 
cristiana”. Direttore responsabile Mauro Forno (Università di Torino).

2019, 5 ottobre–2020, 4 ottobre. Università del Piemonte Orientale Amedeo Avogadro, dip. di 
Studi Umanistici. Assegnista di ricerca (M–STO/04). Assegno di ricerca di Tipo A con 
finanziamento dedicato della Fondazione Cassa di Risparmio di Torino, rinnovo.

2018, 5 settembre–2019, 4 settembre. Università del Piemonte Orientale Amedeo Avogadro, dip. 
di Studi Umanistici. Assegnista di ricerca (M–STO/04). Assegno di ricerca di Tipo A con 
finanziamento dedicato della Fondazione Cassa di Risparmio di Torino, progetto “Anomalia”, 
“autonomia”, “impegno democratico”, “continuità”: tropi politici nella storia e nella storiografia del Partito 
Comunista Italiano. Il caso della “democrazia progressiva”. Direttore responsabile Edoardo Tortarolo 
(Università del Piemonte Orientale Amedeo Avogadro).

BORSE DI RICERCA

2018, 2 gennaio–2019, 15 marzo. Università di Milano, dip. di Studi Storici. Luogo: Milano. 
Borsa di ricerca post–doc, progetto Fondazione Cariplo–Università di Milano coordinato da 
Daniela Saresella (Università di Milano).
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2014–2017 (36 mesi), Università di Trieste. Borsa di studio Ministero dell’Istruzione, Università e 
Ricerca per dottorato di ricerca.

2007, maggio–settembre. Università di Macerata, Agenzia nazionale per lo sviluppo 
dell’autonomia scolastica (ex–INDIRE), Archivio storico e Osservatorio nazionale FISQED. 
Borsa di ricerca, progetto sulla storia delle cartiere Paolo Pigna S.A. di Bergamo, a partire da 
un’indagine sulle copertine dei quaderni, per il convegno internazionale Quaderni di Scuola 
(Macerata, 26–29 settembre 2007).

ALTRI INCARICHI INERENTI LA RICERCA

Attività archivistica

2007–2012. Istituto Gramsci Toscano, Firenze. Archivista del Fondo Federazione Fiorentina del 
Partito Comunista Italiano. Lavoro di inventariazione, archiviazione, digitalizzazione, e 
informatizzazione dei fondi archivistici dell’Archivio della Federazione fiorentina del PCI 
conservati presso l’Istituto e in particolare: materiali stampa di partito, manifesti, documenti 
d’archivio, materiali fotografici. Ricondizionamento a fini conservativi, schedatura e compilazione 
di un inventario analitico, creazione finale di un data–base per la fruizione e la libera 
consultazione dell’utente. Inventariazione e catalogazione del fondo librario della Biblioteca 
dell’Istituto tramite software EasyCat per la metadatazione online.

Attività di Digital Public History

Creazione di data–base per la ricerca storica e la valorizzazione del patrimonio storico–
archivistico:
• Creazione data–base Verso una nuova patria a mezzo DSpace–GLAM (Digital Library 

Management System, su base software DSpace). Progetto Università di Milano–Fondazione 
Cariplo 2018–2019.

• Creazione data–base Sezioni Archivio storico della Federazione fiorentina del PCI. Progetto 
Istituto Gramsci Toscano, 2007–2012.

• Creazione data–base Fondo manifesti politici Archivio storico della Federazione fiorentina del 
PCI. Progetto Istituto Gramsci Toscano, 2007–2012.

ATTIVITÀ DI ORGANIZZAZIONE, DIREZIONE, COORDINAMENTO, E/O 
PARTECIPAZIONE A GRUPPI E UNITÀ DI RICERCA

DIREZIONE

2022–oggi. Co–direzione con Petre Petrov (University of Texas, Austin) del gruppo di ricerca 
internazionale History, Culture, and Language of the International Communism(s). Titolo del progetto 
Shaping Global South Narratives in International Communism’s Public Discourse.

2018–2020. Direzione del gruppo di ricerca internazionale History, Culture, and Language of the 
International Communism(s). Titolo del progetto: Words of Power, the Power of Words: the Twentieth–
century Communist Discourse in International Perspective.
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2014–2017. Direzione del gruppo di ricerca dell’Istituto Gramsci Toscano (Firenze), Laboratorio di 
ricerca sulla storia, sul pensiero, e sull’indagine storiografica dell’età contemporanea.

PARTECIPAZIONE

2023–2025. Incarico di ricerca con assegno nel progetto PRIN 2020–2020TCFPK2, coordinato da 
Mauro Forno (Università di Torino), Giovanni Vian (Università Ca’ Foscari), Tommaso Caliò 
(Università di Roma Tor Vergata). Titolo del progetto: I laboratori culturali della fede. La produzione di 
cultura religiosa popolare in Italia dall'Unità al miracolo economico.

2021–oggi. Membro del progetto di ricerca “Neither Peace, Nor War”. Origins and Uses of the Word 
“Cold War” in Western and Soviet Europe, coordinato da Mireno Berrettini (Università Cattolica del 
Sacro Cuore di Milano).

2018–2019. Incarico di ricerca con borsa nel progetto Fondazione Cariplo–Università di Milano 
coordinato da Daniela Saresella (Università di Milano). Titolo del progetto: Esuli, reti di comunità, 
solidarietà politiche tra Milano e l’Europa (1967–1985). I rifugiati politici nell’Italia repubblicana. Titolo 
della ricerca: Gli esuli politici in Italia sulle pagine de «l’Unità» (1967–1985).

2017–2018. Incarico di ricerca nel progetto FRA (Fondi Ricerca Ateneo) coordinato da Elisabetta 
Vezzosi (Università di Trieste). Titolo del progetto: Gli scienziati tra guerra fredda, collaborazione 
transnazionale e difesa dei diritti umani. Titolo della ricerca: “Solo con il socialismo comincia un’epoca 
nuova nella scienza”. Mito e ambivalenze del PCI sul discorso scientifico sovietico (1949–1969).

ATTIVITÀ DI DIREZIONE E/O PARTECIPAZIONE A COMITATI EDITORIALI
DI COLLANA E RIVISTE SCIENTIFICHE

DIREZIONE

2021–oggi. Athenaeum University Press. Direttore della collana “Historiae” di Storia moderna e 
contemporanea.

REDAZIONE

2021–oggi. «FareStoria. Società e storia pubblica» (ISRPt Editore). Membro di redazione, rivista 
dell’Istituto Storico della Resistenza e dell’età contemporanea di Pistoia (ISRPt). ISSN 2612–7164.

2020–oggi. «Il Mestiere di Storico» (Viella). Membro di redazione, rivista della Società Italiana 
per lo Studio della Storia Contemporanea (SISSCo). ISSN 1594–3836; e–ISSN 1594–4107.

2016–oggi. «Storia della Storiografia» (Fabrizio Serra). Membro di redazione, Classe A sc 11/A3. 
ISSN 0392–8926, e–ISSN 2281–1141.

2015–2021. «Historia Magistra» (Rosenberg & Sellier). Membro di redazione, redazione di 
Firenze. ISSN 2036–4040.

REFERAGGIO
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Collaborazioni con «Rivista Storica del Socialismo», «Diacronie», «Quaderni di Scienze politiche», 
«FareStoria».

VISITING FELLOWSHIP

2020, 1° settembre–2 ottobre. Universidad Complutense de Madrid. Periodo di ricerca presso 
l’Università e presso l’archivio storico del Partido Comunista de España sotto la supervisione di 
Francisco Javier Muñoz Soro, profesor titular del Departamento de Historia, Teorías Geografía 
Políticas y codirector del Grupo de Investigación “Excelente” (Agencia Nacional de Evaluación 
2018) Elites, identidades y procesos políticos en la historia del siglo XX.

PREMI DI RICONOSCIMENTO PER ATTIVITÀ DI RICERCA

2017, 16 novembre, EUT/Edizioni Universitarie di Trieste. Primo premio tesi di dottorato “EUT/
Edizioni Università di Trieste”.

ATTIVITÀ GESTIONALI, ORGANIZZATIVE, E DI SERVIZIO
IN ORGANI COLLEGIALI E COMMISSIONI,

PRESSO ORGANIZZAZIONI SCIENTIFICHE E CULTURALI, OVVERO ATENEI

COMITATI SCIENTIFICI

2022–2024. Istituto storico della Resistenza e dell’Età Contemporanea di Pistoia (ISRPt). 
Membro del Comitato scientifico del progetto L’identità comunista: il PCI in Toscana e il mito 
dell’URSS, finanziamento per selezione della Presidenza del Consiglio dei Ministri (Codice 
Progetto: 121–PCI/Codice Unico di Progetto: J57F22000020008).

2019–2022. Fondazione Uccellini–Amurri. Membro del Comitato scientifico Giovani in Storia 
(Comitato Promotore: Arianna Arisi Rota, Fulvio Cammarano, Carolina Castellano, Marco De 
Nicolò, Riccardo Piccioni).

2018–2019. Università di Torino, Società Italiana per lo Studio della Storia Contemporanea 
(SISSCo). Membro del Comitato scientifico Storie in corso, XIV edizione, Torino 2019.

COMMISSIONI

2017–2022. Società Italiana per lo Studio della Storia Contemporanea (SISSCo). Membro della 
Commissione Stampa SISSCo. Direttore responsabile Barbara Bracco (Università Bicocca).

ASSOCIAZIONI

Incarichi

• 2022–oggi. Direttore e Membro del Consiglio Direttivo de “l’AltroIeri, associazione di studi 
storici e politici”.

• 2014–oggi. Membro del Consiglio Direttivo dell’Istituto Gramsci Toscano.
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• 2010–2012. Membro del Consiglio Direttivo dell’Associazione culturale di storia “Presente 
Remoto”.

• 2009–2011. Membro del Consiglio Direttivo dell’Associazione culturale di storia “pAssaggi di 
Storia”.

Affiliazioni

• 2013–oggi. Società Italiana per lo Studio della Storia Contemporanea (SISSCo).
• 2006–oggi. Istituto Gramsci Toscano (IGT).
• Passate: Società Italiana di Storia della Scienza (SISS); Association for the Study of Modern 

Italy–UK (ASMI); American Association for Italian Studies–USA (AAIS); Società di Linguistica 
italiana (SLI).

REALIZZAZIONE DI ATTIVITÀ PROGETTUALE
PUBLIC HISTORY

“DIALOGHI”

2023, autunno (date da stabilire). l’AltroIeri. Luogo: Milano. Organizzazione ciclo di incontri I 
dialoghi della pace presso l’Auditorium San Marco, Piazza San Marco, 2, 20121, Milano. Progetto (in 
bozza): https://www.altroieri.com/i-dialoghi-della-pace.

RASSEGNE CINEMATOGRAFICHE

2023, 2 marzo–6 aprile. l’AltroIeri e Anteo Palazzo del Cinema. Luogo: Milano. Organizzazione 
rassegna cinematografica 90 Secondi alla Mezzanotte, sei film presentati e discussi dai curatori e da 
una serie di ospiti presso il cinema Anteo, Piazza XXV Aprile, 8, 20121, Milano. Programma: 
https://www.altroieri.com/90-secondi-alla-mezzanotte.

CICLI DI PRESENTAZIONI DI LIBRI

2017–2018. Istituto Gramsci Toscano. Luogo: Firenze. Organizzazione ciclo di presentazioni di 
libri di storia presso la Libreria IBS, Via de’ Cerretani, 16/R, 50123, Firenze.

2014–2015. Istituto Gramsci Toscano. Luogo: Firenze. Organizzazione ciclo di presentazione dei 
libri Anche il passato può cambiare: (ri)scrivendo il Novecento, presso la Biblioteca delle Oblate, Via 
dell’Oriuolo, 24, 50122 Firenze FI.

CURATELA DI PROGETTI

2016–2017. Istituto Gramsci Toscano, Firenze. Curatore del progetto La valigia delle idee finanziato 
dal Comune di Sesto (FI), lezioni sulla figura di Antonio Gramsci per le scuole secondarie.

2016–2017. Istituto Gramsci Toscano, Firenze. Curatore del progetto Le chiavi della città finanziato 
dal Comune di Firenze, lezioni sulla figura di Antonio Gramsci per le scuole secondarie.

2016. Istituto Gramsci Toscano, Firenze. Curatore del progetto “Capodanno dell’Annunciazione”. 
Una riflessione sul tempo e sui tempi della storia con bando finanziato dal Comune di Firenze.
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VIDEO

2021. Fondazione Giangiacomo Feltrinelli. Luogo: online. Progetto #21 gennaio 1921|La ricerca di 
un partito–progetto: https://www.youtube.com/watch?v=wBDTYHl4VTU.

2021. Istituto Storico Toscano della Resistenza e dell’Età contemporanea. Luogo: online. 
Progetto Sguardi politici: portale dell’Istituto storico toscano: https://www.youtube.com/watch?
v=6tAR3f2sjbg.

MOSTRE

2011, 26 marzo–10 aprile. Fondazione Istituto Gramsci di Roma; Istituto Storico della 
Resistenza; Società Contemporanea della Provincia di Livorno, Istituto Gramsci Toscano. 
Luogo: Livorno. Exhibition supervisor nell’ambito della mostra Avanti popolo! Il PCI nella storia 
d’Italia, 1921–1991 della sezione dedicata all’archivio della Federazione fiorentina del PCI.

COMPETENZE PERSONALI

LINGUISTICHE

Italiana: madrelingua. Inglese: ottimo (comprensione, espressione orale, produzione scritta). 
Francese: buono (comprensione, espressione orale, produzione scritta). Spagnolo: buono 
(comprensione), base (espressione orale, produzione scritta).

INFORMATICHE

Comunicazione: utente avanzato. Creazione contenuti: utente avanzato. Elaborazione 
informazioni: utente medio. Sicurezza: utente base. Risoluzione di problemi: utente base.

PARTECIPAZIONE IN QUALITÀ DI RELATORE E/O ORGANIZZAZIONE DI
CONGRESSI E CONVEGNI NAZIONALI E INTERNAZIONALI

RELAZIONI

2024, 20–21 giugno. Università Ca’ Foscari, Università di Torino, Università di Roma Tor 
Vergata. Luogo: Torino. Titolo seminario (esterno): I laboratori culturali della fede. La produzione di 
cultura religiosa popolare in Italia dall'Unità al miracolo economico. Titolo intervento: da stabilire. Su 
invito.

2024 (date da stabilire). Università Ca’ Foscari, Università di Torino, Università di Roma Tor 
Vergata. Luogo: da stabilire. Titolo ciclo seminari di studio: Raccontare, divertire, educare. Le riviste 
religiose per l’infanzia e la gioventù come laboratorio di cultura popolare. Titolo secondo appuntamento: 
Le riviste degli ordini religiosi. Titolo intervento: Le pagine per l’infanzia in una rivista cattolica per le 
famiglie: il caso di «Famiglia cristiana». Su invito.
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2024, 14–15 marzo. Università Ca’ Foscari, Università di Torino, Università di Roma Tor Vergata. 
Luogo: Venezia. Titolo seminario (interno): I laboratori culturali della fede. La produzione di cultura 
religiosa popolare in Italia dall'Unità al miracolo economico. Presentazione ricerche. Su invito.

2024, febbraio, giorni da stabilire. Istituto Storico della Resistenza in Toscana, Istituto Gramsci 
Toscano. Luogo: Firenze. Giornata di studi su Mario Fabiani sindaco e senatore PCI. Titolo 
intervento: Mario Fabiani e la svolta del 1956. Su invito.

2023, 27–28 settembre, SISSCo, Università di Milano, Università di Roma 3. Luogo: Roma. 
Titolo convegno: Seminario nazionale SISSCo L’Italia di fronte alle sfide del nuovo (dis–)ordine 
internazionale. Culture, partiti, movimenti, opinione pubblica (1989–2003). Secondo appuntamento: 
Partiti e movimenti. Titolo intervento: I linguaggi della sinistra alla prova del nuovo ordine globale. Su 
invito.

2023, 4–5 maggio. Società Italiana di Scienza Politica (SISP), Polidemos, Osservatorio Dane, 
Università Cattolica del Sacro Cuore. Luogo: Brescia. Titolo convegno: Cosa resta dell’ideologia? 
Concetti, teoria, metodi di ricerca. Titolo intervento: L’ideologia a sinistra: una riflessione tra storia e 
analisi del discorso politico. Incontro organizzato dallo Standing Group “Politica e Storia” e “Teoria 
Politica” della SISP in partnership con Polidemos–Centro per lo Studio della Democrazia e dei 
Mutamenti Politici e Osservatorio Dane. Su invito.

2022, 15–16 settembre. Fondazione Gramsci di Torino, Università di Torino, con la 
collaborazione di Fondazione Nilde Iotti di Roma, Fondazione Gramsci Emilia–Romagna, 
Fondazione Gramsci di Roma, Istituto della Resistenza di Torino “Giorgio Agosti”. Luogo: 
Torino. Titolo convegno: Il Partito Comunista Italiano e le donne. Identità di genere e rivoluzione globale 
1921–1991. Titolo panel: La questione femminile dall’emancipazionismo alla Carta delle donne. Titolo 
intervento: La donna e la democrazia: questioni di genere nel linguaggio della leadership comunista (1945–
1964). Incontro nato nell’ambito delle iniziative legate al centenario del Partito Comunista 
Italiano. Su invito.

2022, 16–17 giugno. Università di Milano, Università di Milano–Bicocca, Commissione 
Rassegna Stampa SISSCo. Luogo: Roma. Titolo convegno: L’inchiostro di Clio. Storici sui giornali 
nell’Italia unita. Titolo intervento: Tra storiografia e giornalismo: gli interventi di Paolo Spriano su 
«l’Unità». Su invito.

2022, 15–16 giugno. Università di Bologna, Fondazione Gramsci Emilia–Romagna. Luogo: 
Bologna. Titolo convegno: La battaglia delle idee. Il Partito Comunista Italiano e la filosofia nel secondo 
dopoguerra. Titolo intervento: Storia e storicismo nel pensiero comunista del dopoguerra. Una riflessione 
sul Togliatti di «Rinascita». Incontro nato nell’ambito delle iniziative legate al centenario del Partito 
Comunista Italiano. Su invito.

2022, 3 febbraio. Università di Bologna. Luogo: Bologna, Università di Bologna. Titolo 
convegno: “Coded communications?”. Lessico politico, tradizione, traduzione e manipolazione. Titolo 
intervento: Come fonte e prospettiva: i lessici della storia. Su invito.
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2021, 13 dicembre (webinar). Istituto Storico della Resistenza in Toscana (ISRT). Presentazione 
Parole comuniste. Una riflessione sul linguaggio politico del PCI (1921–1945) per Sguardi in mostra, 
percorso interattivo tra i materiali dell’Istituto. Incontro nato nell’ambito delle iniziative legate al 
centenario del Partito Comunista Italiano. Su invito.

2021, 15–17 ottobre (webinar). Società Italiana di Storia della Scienza (SISS). Titolo convegno: 
Storie di Scienza, prima edizione. Titolo panel: Scienza e Guerra fredda. Il ruolo degli scienziati tra 
associazionismo, attivismo e rappresentazioni mediatiche. Titolo intervento: La scienza sovietica sulla 
stampa del Partito Comunista Italiano (1949–1969). Selezione tramite call for panel.

2021, 22 giugno. Università di Roma Tre, Società Dante Alighieri. Luogo: Roma, Università di 
Roma Tre. Titolo convegno: Enrico Berlinguer, la pedagogia civile e le passioni della Repubblica. Titolo 
intervento: Retorica politica e pedagogia civile nella leadership di Berlinguer. Incontro nato nell’ambito 
delle iniziative legate al centenario del Partito Comunista Italiano. Su invito.

2021, 24 maggio (webinar). Istituto Storico della Resistenza e dell’Età contemporanea di 
Pistoia. Titolo convegno: Il Centenario del Partito Comunista Italiano tra storia globale, locale e 
valorizzazione archivistica. Titolo intervento: Nuovi approcci allo studio del PCI: tra storia, retorica, e 
linguistica. Incontro nato nell’ambito delle iniziative legate al centenario del Partito Comunista 
Italiano. Su invito.

2021, 21–22 aprile (webinar). Centre for European Research of the University of Gothenburg. 
Titolo convegno: The Century of Sputnik and Chernobyl: Science and the European Left during the 
Twentieth Century. Titolo panel: In the Shadow of the Sputnik: Post–Stalinist Imagination of Science. 
Titolo intervento The Italian Communist Discourse on the Soviet Scientific Propaganda (1949–1969). Su 
invito.

2021, 13 febbraio (webinar). Istituto per la Storia della Resistenza e della Società 
Contemporanea di Reggio Emilia. Titolo seminario: Seminario Storie del Partito Comunista Italiano. 
Titolo intervento: Non è solo questione di classe: “popolo” e Partito Comunista Italiano. Incontro nato 
nell’ambito delle iniziative legate al centenario del Partito Comunista Italiano. Su invito.

2021, 13 gennaio (webinar). Casa della Cultura di Milano. Titolo seminario: Nel centenario della 
fondazione del PCI. Una nuova generazione di storici si confronta con la storia dei comunisti italiani. 
Intervento sulla retorica del PCI dalla svolta di Salerno alla nascita della Repubblica (1944–1946). 
Incontro nato nell’ambito delle iniziative legate al centenario del Partito Comunista Italiano. Su 
invito.

2020, 25 novembre (webinar). Università di Parma. Titolo seminario: La gestione dell’emergenza 
Covid–19: un approccio multidisciplinare e la testimonianza di chi opera nelle Istituzioni. Titolo 
intervento: Tra emergenza e rassicurazione. Semantica della crisi pandemica e sanitaria. Su invito.

2019, 17–18 ottobre. Università del Piemonte Orientale Amedeo Avogadro. Luogo: Vercelli, 
Università del Piemonte Orientale Amedeo Avogadro. Titolo convegno: Narrating 1989: The 
European Historical Writing and the Fall of the Wall. Titolo intervento: 1989 and the Italian Communist 
Historiography. Su invito.
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2019, 7 giugno. Università del Piemonte Orientale Amedeo Avogadro. Luogo: Vercelli. Titolo 
giornata di studi (didattica dottorale): Non solo parole. Linguaggi della storia, linguaggi nella storia, 
Dottorato di ricerca in Istituzioni pubbliche, sociali e culturali: linguaggi, diritto, storia, 
curriculum di scienze storiche, giornata di studi di storia moderna e contemporanea. Titolo 
intervento: sulla parola Democrazia. Nell’organizzazione.

2019, 15 marzo. Università di Milano, Fondazione Cariplo. Luogo: Milano, Università di 
Milano. Presentazione del progetto e sito web Verso una nuova patria (Fondazione Cariplo, Bando 
Territoriale, 2017). Titolo intervento Verso una nuova patria. Su invito.

2018, 10 dicembre. Università di Trieste, Università di Napoli Federico II. Luogo: Trieste, 
Università di Trieste. Titolo convegno: Gli scienziati tra guerra fredda, collaborazione transnazionale e 
difesa dei diritti umani. Titolo intervento: “Solo con il socialismo comincia un’epoca nuova nella scienza”. 
Mito e ambivalenze del PCI sul discorso scientifico sovietico (1949–1969). Su invito.

2018, 11–12 ottobre. SISSCo, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Università Guglielmo 
Marconi di Roma, Università Unicusano di Roma. Luoghi: Roma, Università Marconi e 
Università Niccolò Cusano. Titolo convegno: 2 giugno. Linguaggi della politica nel referendum 
istituzionale del 1946. Titolo intervento: La “Repubblica rossa”: i linguaggi del PCI nella dialettica 
referendaria. Su invito.

2018, 15–16 giugno. Fondazione “Uccellini–Amurri”. Luogo: Belvedere Ostrense (Ancona). 
Discussant e intervento a partire dal lavoro Il socialismo italiano e la Rivoluzione d’Ottobre nel secondo 
dopoguerra: un’altra chiave per leggere il revisionismo del PSI? (di Jacopo Perazzoli), Seminario 
annuale Giovani in Storia. Su invito.

2018, 29–30 maggio. Università di Trieste, Università di Napoli Federico II. Luogo: Napoli, 
Università Federico II. Titolo convegno: Gli scienziati tra guerra fredda, collaborazione transnazionale 
e difesa dei diritti umani. Titolo intervento: “Solo con il socialismo comincia un’epoca nuova nella 
scienza”. Mito e ambivalenze del PCI sul discorso scientifico sovietico (1949–1969). Su invito.

2018, 22 gennaio. SISSCo, Università di Milano–Bicocca, Università di Milano, Fondazione 
Murialdi. Luogo: Milano, Palazzo Morando. Titolo convegno: Sfogliare la storia. Il passato nei 
giornali italiani. Titolo intervento: Quanta storia passa? La ricezione dei contenuti storiografici da parte 
dei lettori. Un’indagine a campione. Su invito.

2017, 25 ottobre. Università del Piemonte Orientale Amedeo Avogadro. Luogo: Vercelli, 
Università del Piemonte Orientale. Titolo seminario dottorale: Deformazioni, interpretazioni e 
omissioni nelle opere storiche e storiografiche dal mondo antico all’età contemporanea. Titolo intervento: 
“Anomalia”, “autonomia”, “continuità” e “impegno democratico”: paradigmi politici della storiografia del 
Partito Comunista Italiano. Selezione tramite call for paper.

2017, 13–15 settembre. SISSCo. Luogo: Padova, Università di Padova. Titolo convegno: Cantieri 
SISSCo di Storia IX. Titolo panel: Le parole e la storia: metodi e pratiche di analisi del testo per la ricerca 
storica. Titolo intervento: “L’eroico cammino alla testa del popolo”. La costruzione discorsiva della 
leadership nel Partito Comunista Italiano (1944–1955). Selezione tramite call for panel.

[Coordinamento Panel SISSCo]
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2015, 16–18 settembre. SISSCo. Luogo: Viterbo, Università di Viterbo. Titolo convegno: Cantieri 
SISSCo di Storia VIII. Coordinatore del panel “Storia semantica”, “storia culturale”. Il PCI tra 
immagini e parole: una proposta concettuale e metodologica interdisciplinare. Membri relatori: Franco 
Andreucci (Università di Pisa), Giulia Bassi (Università di Trieste/University of Reading), Roberto 
Colozza (Gerda Henkel Stiftung, Dusseldorf), Enrico Mannari (Fondazione Memorie 
Cooperative), Andrea Mariuzzo (Scuola Normale Superiore, Pisa). Titolo intervento: “Qu’est–ce 
que le peuple?”. Un’indagine storico–semantica del PCI durante gli anni della transizione (1943–1948). 
Selezione tramite call for panel.

2014, 21–22 novembre. Association for the Study of Modern Italy. Luogo: Londra, University of 
London. Titolo convegno: ASMI Annual Conference, Italian Crisis: Twenty Years on. Titolo panel: 
Narratives and Counternarratives in the Second Republic. Titolo intervento: Introiezione e ri–proiezione 
del paradigma della crisi. Alcune considerazioni sulla storiografia sul Partito Comunista Italiano. 
Selezione tramite call for paper.

2014, 13 luglio. Istituto Gramsci Toscano. Luogo: Firenze. Titolo convegno: L’eredità di Berlinguer 
a trent’anni dal discorso di Padova. Titolo intervento: Berlinguer: tra semantica dell’eroe, sacralizzazione 
e ricerca storiografica. Su invito.

2014, 19–20 giugno. Association for the Study of Modern Italy. Luogo: Edimburgo, University 
of Edinburgh. Titolo convegno: ASMI Summer school. Titolo panel: The Resistance: facts and 
historiography. Titolo intervento: Rivoluzione e compromesso. Una (ri)lettura storico–semantica del testo 
togliattiano. Selezione tramite call for paper.

2014, 23–25 maggio. American Association for Italian Studies. Luogo: Zurigo, University of 
Zurich. Titolo convegno: AAIS Annual Conference. Titolo panel: The Spirit of the Resistance in 
Contemporary Italy. Titolo intervento: Resistenza “democratica” e Resistenza “rivoluzionaria”. Sulle 
forme della legittimazione dei discorsi sulla Resistenza (1970–1973). Selezione tramite call for panel.

2014, 23 aprile. Università di Roma–La Sapienza, IRSIFAR. Luogo: Roma, Università di Roma–
La Sapienza. Titolo convegno: Uso della Linguistica dei Corpora nell’analisi delle fonti storiche. Titolo 
intervento: Metapolitica. Storia degli esiti politici e semantica del discorso rivoluzionario comunista in 
Italia (1943–1980). Selezione tramite call for paper.

2013, 22–23 novembre. Association for the Study of Modern Italy. Luogo: Londra, University of 
London. Titolo convegno: ASMI Annual Conference: Iconic Images in Modern Italy: Politics, Culture 
and Society. Titolo panel: Communist Propaganda. Titolo intervento: Partito d’immagine. Per 
un’analisi storico–semiotica delle forme di rappresentazione del Partito Comunista Italiano (1945–
1980). Selezione tramite call for panel.

2013, 25 ottobre. Università di Firenze. Luogo: Firenze, Università di Firenze. Titolo convegno: 
Negoziare il cambiamento. Titolo intervento: Alcune considerazioni sul discorso della violenza politica 
nella sinistra extra–parlamentare italiana. Persistenze, contraddizioni, trasformazioni (1969–1972). 
Interno alla didattica.

2013, 3–4 ottobre. Università di Torino. Luogo: Torino, Università di Torino. Titolo convegno: 
Quarant’anni di campo: il nuovo spirito scientifico di Pierre Bourdieu. Titolo intervento: Campo politico e 
semantica rivoluzionaria. Sulle forme di “rivoluzionarietà” del discorso comunista (1916–1928). Su invito.
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2013, 27–28 giugno. Association for the Study of Modern Italy. Luogo: Reading, University of 
Reading. Titolo convegno: ASMI Summer school. Titolo panel: Italy’s relationship with violence. 
Titolo intervento: “Servire il popolo”. Sulle forme di mitigazione politica della violenza del discorso 
rivoluzionario. Selezione tramite call for paper.

ORGANIZZAZIONE

Convegnistica

2016, 29 marzo. Istituto Gramsci Toscano. Luogo: Firenze. Convegno “Capodanno 
dell’Annunciazione”. Una riflessione sul tempo e sui tempi della storia finanziato dal Comune di 
Firenze.

Seminari dottorali

2019, 7 giugno. Università del Piemonte Orientale Amedeo Avogadro. Luogo: Vercelli. 
Seminario Non solo parole. Linguaggi della storia, linguaggi nella storia presso il dottorato di ricerca in 
Istituzioni pubbliche, sociali e culturali: linguaggi, diritto, storia, curriculum di scienze storiche, 
giornata di studi di storia moderna e contemporanea.

2016, 28 giugno. Università di Udine. Luogo: Udine. Seminario Sospendere il diritto, governare 
l’emergenza. Riflessioni interdisciplinari a partire dal concetto di “stato di eccezione”.

2015, 22 aprile. Università di Udine. Luogo: Udine. Seminario Il lessico della satira politica: Tra 
Medioevo e Charlie Hebdo.

PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE

IN LAVORAZIONE

The Trinomial of Modernity: Science, Peace, and Progress in the Italian Communist Narratives (40s–70s) 
(saggio, numero monografico From Sputnik to Chernobyl: Science and the European and Postcolonial 
Left during the Cold War, progetto accettato presso «History of European Ideas», Classe A sc 11/
A3).

«Famiglia cristiana» tra cultura dei consumi e costruzione di una religiosità popolare (1945–1965) 
(saggio).

MONOGRAFIE

La formazione della leadership comunista tra “utopia” e “compromesso”. Dalla nascita del partito al 
Memoriale di Yalta (1917–1964), collana “Historiae”, Parma, Athenaeum Edizioni Universitarie, 
2020, pp. 276. ISBN 978–88–32158–11–3.

Non è solo questione di classe. Il “popolo” nel discorso del Partito Comunista Italiano (1921–1991), 
collana “I libri di Viella” n. 328, Roma, Viella, 2019, pp. 294. ISBN 978–88–3313–183–2, e–ISBN 
(PDF/Adobe DRM) 978–88–3313–412–3, e–ISBN (ePUB/Adobe DRM) 978–88–3313–411–6.
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CURATELE

Il signor tempo ci fa un potente baffo! Lettere di un soldato M. dalla Russia, con una premessa di 
Massimo Soncini, collana “Historiae”, Parma, Athenaeum Edizioni Universitarie (uscita fine 
2023).

Words of Power, the Power of Words: the Twentieth–century Communist Discourse in International 
Perspective, collana “Studi di Storia” n. 6, Trieste, EUT, 2019, pp. 496. ISBN 978–88–5511–086–0, e–
ISBN 978–88–5511–087–7. Disponibile  anche in open access: https://www.openstarts.units.it/
handle/10077/29344.

ARTICOLI IN RIVISTA — CLASSE A SC 11/A3

Looks Also Count: Visual Approach and Historiography of Communism(s), in «Storia della Storiografia» 
(accettato, uscita novembre–dicembre 2023). ISSN 0392–8926, e–ISSN 2281–1141.

«Veniamo da lontano, andiamo lontano». Gli studi nel centenario della fondazione del Partito Comunista 
Italiano, in «Contemporanea», n. 2, 2023, pp. 313–330. ISSN 1127–3070, e–ISSN 2612–2235.

From “Supremacy” to “Extinction”. The Italian Communist Historiography and the Narratives on 1989, 
in «Storia della Storiografia», n. 78/2, 2021, pp. 81–99. ISSN 0392–8926, e–ISSN 2281–1141.

“L’eroico cammino alla testa del popolo”. La costruzione discorsiva della leadership nel Partito Comunista 
Italiano (1944–1964), in «Nuova Rivista Storica», n. 2, 2020, pp. 703–732. ISSN 0029–6236, ISBN 
978–88–534–4829–3.

Il Partito Comunista Italiano e “la lezione della Spagna”. Narrazioni e rappresentazioni tra 1944 e 1975, in 
«Spagna contemporanea», n. 56, 2019, pp. 143–173. ISSN 1121–7480, ISBN 978–88–3613–048–1.

Political Tropes of the PCI in Party Discourse and Historiography: the Case of “Progressive Democracy”, 
in «Storia della Storiografia», n. 76/2, 2019, pp. 117–143. ISSN 0392–8926, e–ISSN 2281–1141.

“Tutto il popolo sotto la bandiera della democrazia”. Il Partito Comunista Italiano e la costruzione 
discorsiva del popolo (1943–1945), in «Storica», n. 67–68, 2017, pp. 31–81. ISSN 1125–0194, e–ISSN 
1973–2236.

Storia, storiografia, manifesto: alcune considerazioni in merito a una sintesi difficile, in «Studi storici», n. 
2, 2016, pp. 297–313. ISSN 0039–3037.

con Matteo Mazzoni, Enzo Collotti e l’Europa del Novecento, in «Ricerche Storiche», n. 1, 2010, pp. 
237–241. ISSN 0392–162X, ISBN 978–88–596–0754.

ARTICOLI IN RIVISTA

“Popolo”, parola–chiave della modernità: narrazioni e svolte della politica comunista italiana, in Storie del 
Partito Comunista, a cura di Glauco Bertani, Mirco Carrattieri, Tiziana Fontanesi, in «Quaderni di 
Ricerche Storiche», 2022, pp. 41–52. ISBN 978–88–7472–450–5.
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con Daniela Saresella, Una storia che sappia interrogare il passato con le domande del presente, in Il 
diritto alla storia. Saggi, testimonianze, documenti per “Historia Magistra”, in «Biblioteca di Historia 
Magistra», 2021, pp. 32–37. ISSN 2421–5333, ISBN 978–88–31978–02–6.

Servendo il popolo. Sulle forme di mitigazione politica della violenza del discorso rivoluzionario (1968–
1972), in Effetto Sessantotto, a cura di Francesca Perugi, in «Farestoria», n. 2, 2019, pp. 9–27. ISSN 
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Appendice*

SUPERVISIONE TESI

LAUREA TRIENNALE

UNIVERSITÀ DI MILANO, DIP. DI STUDI STORICI.
Relatore di tesi in Storia dei movimenti politici e sociali.

Supervisione di 1 tesi
• 2023, giugno: Ambrosi Simone, Le forme della contestazione nella stagione dei movimenti in Italia 

(1968–1978).

UNIVERSITÀ DI MILANO, DIP. DI SCIENZE SOCIALI E POLITICHE.
Relatore di tesi in Storia dei movimenti politici e sociali.

Supervisione di 18 tesi
• 2023, dicembre: Rozzoni Davide, La politica estera del Partito Socialista Italiano: snodi ed evoluzione 

(1960–1980).
• 2023, ottobre: Piqué Piero, Bettino Craxi tra rilancio, riforma, e modernizzazione del partito (1976–

1987).
• 2023, luglio: Rossi Gabriele, La Svolta di Fiuggi e il “trasformismo pragmatico” di Fini (1987–1998).
• 2023, marzo: Caniato Francesco, “Una storia italiana”. L'ascesa politica di Silvio Berlusconi tra storia 

e (auto)narrazione (1984–2001).
• 2023, marzo: Santoro Federico, La personalizzazione della politica: il ruolo di Craxi nell’evoluzione del 

Psi (1976–1987).
• 2022, dicembre: Di Carlo Giulia, Lotta continua e il progetto di riforma nelle carceri italiane (1969–

1976).
• 2022, dicembre: Staurenghi Stefano, La strategia politica di Enrico Berlinguer, tra compromesso 

storico ed eurocomunismo (1972–1984).
• 2022, ottobre: Callegari Giacomo, La propulsione delle politiche berlingueriane,  dalla speranza al 

fallimento (1974–1981)
• 2022, ottobre: Grandin Andrea, La DC, tra simbologia e propaganda elettorale (1948–1953).
• 2022, ottobre: Saorin Simone, Tra innovazione e obiettivi mancati. La stagione d'oro del Craxismo 

(1976–1987).
• 2022, ottobre: Vailati Stefano, Dal “Cavaliere nero” a Forza Italia. Storia e rappresentazioni del 

“fenomeno” Berlusconi (1993–1994).
• 2022, marzo: Zampieri Simone, Craxi e la trasformazione del socialismo italiano negli anni ’80 (1976–

1994).
• 2022, marzo: Boccafurni Eugenio, La fine del PCI sulle pagine de «l'Unità» e de «il manifesto» (1968–

1991).
• 2022, marzo: Taiocchi Simona, La fine del comunismo italiano e sovietico sulle pagine de «l'Unità» 

(1989–1991).
• 2021, dicembre: Metallo Francesco, La “sinistra libertaria” in movimento: l'ecologismo e la nascita 

dei Verdi (anni ’60–’90).

21



• 2021, dicembre: Muja Natasha, L’identità contesa del Kosovo tra nazionalismo e movimenti di 
resistenza (1981–1999).

• 2021, dicembre: Colombo Alessandro, «Due, tre, molti Vietnam»: riflessioni ed elaborazioni della 
sinistra italiana sul caso Vietnam («Rinascita», «Quaderni piacentini», «Lotta continua», 1962–1972).

• 2021, settembre: Bersani Marcello, La politica di Moro e i giorni del sequestro. Un’indagine storica su 
«Il Popolo» e «l’Unità» (1969–1979).

UNIVERSITÀ ECAMPUS, DIP. DI LETTERE.
Relatore di tesi in Storia contemporanea.

Supervisione di 44 tesi
• 2024, giugno: Pizzo Francesco, La Grande Guerra: cause caratteristiche e conseguenze.
• 2024, aprile: Di Pumpo Chiara, titolo da definire.
• 2024, giugno: Iovinella Anna, Un’altra guerra fredda: la corsa allo spazio e la competizione USA–

URSS.
• 2024, febbraio: Dolfi Francesca, La rappresentazione della donna nel secondo dopoguerra italiano.
• 2024, febbraio: Evolo Andrea, Lo sbarco in Normandia: la svolta nella Seconda guerra mondiale.
• 2023, dicembre: Bagnato Antonella, Propaganda di regime e comunicazione politica: il caso del 

fascismo italiano.
• 2023, dicembre: Contaldi Antonio, “Torneremo per Natale”: un’analisi storica della guerra in trincea.
• 2023, dicembre: Gemignani Andrea, L’Operazione Leone Marino: aspetti militari e politici.
• 2023, dicembre: Serravalle Gloria, Gli Stati Uniti e l’ingresso nella Seconda Guerra Mondiale.
• 2023, novembre: Averaimo Azzurra: La guerra del Vietnam: una ricostruzione storiografica.
• 2023, novembre: Devenuto Antonia Pamela, Lo sterminio degli ebrei in Europa: il caso dei bambini 

tra storia e memoria (1935–1945).
• 2023, novembre: Di Renzo Federica, Le donne e la nuova Repubblica italiana: il caso di Nilde Iotti.
• 2023, novembre: Musio Matilde, Il processo di integrazione europea nel secondo dopoguerra: 

un’analisi storica.
• 2023, novembre: Pellegrinelli Martina, La Resistenza delle donne: il caso di Irma Bandiera.
• 2023, novembre: Pernice Federico, Traiettorie del movimento operaio italiano nei lunghi anni ’70.
• 2023, novembre: Pisaniello Assunta, La politica estera di Ronald Reagan: un’analisi storica.
• 2023, settembre: Maiorino Maria, Un paese da ricostruire: il secondo dopoguerra e il miracolo 

economico italiano (1948–1963).
• 2023, settembre: Titola Svetlana, La propaganda del Regime e il caso studio di Cinecittà.
• 2023, settembre: Vadalà Carmen, Cause e principali tappe dell’ascesa e del consolidamento dei 

totalitarismi (1919–1939).
• 2023, luglio: De Rosa Ida, L’Italia tra ricostruzione e miracolo economico.
• 2023, luglio: Duro Alessandra Erica, Donne e diritti. Le tappe dell'emancipazione femminile italiana 

tra boom economico e contestazione.
• 2023, luglio: Milano Eva, Storia della Shoah: un percorso didattico per le scuole medie.
• 2023, luglio: Napoli Maria Luisa, Il fascismo e la propaganda di guerra: un’analisi storiografica.
• 2023, luglio: Raniolo Erica, L’Italia del boom e i movimenti studenteschi in Italia.
• 2023, maggio: Gallo Manuel, Alle origini dell’Italia repubblicana: il referendum istituzionale.
• 2023, maggio: Panara Alessia, La Dottrina Truman e le origini della guerra fredda.
• 2023, marzo: De Luca Alfrediana, Pensiero e azione politica di Aldo Moro: la strategia dell’attenzione.
• 2023, marzo: Reitano Angela, Libertà di decidere: un’analisi dell’emancipazione femminile nel 

dopoguerra italiano.
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• 2023, febbraio: Abbatiello Angela, Hitler e il nazismo. Ascesa e consolidamento di un regime (1933–
1945).

• 2022, dicembre: De Bari Rosalba, Il movimento studenti operai e il caso di Lotta Continua (1968–
1972).

• 2022, dicembre: Graziano Elvira, L’Italia degli “anni di piombo” e il Caso Moro (1969–1979).
• 2022, dicembre: Palamara Patrizio, La battaglia di Aspromonte: L’opposizione borbonica ai 

Garibaldini.
• 2022, dicembre: Rizzo Roberto, Il Fascismo tra culto della romanità e della personalità.
• 2022, novembre: Favoriti Martina, La concezione rivoluzionaria della donna: il caso Kollontaj.
• 2022, novembre: Impastato Massimo, L’Italia e la prima guerra mondiale. Letture e interpretazioni in 

occasione del centenario della Grande guerra.
• 2022, novembre: Napoli Salvatore, L’Unione Sovietica di Gorbačëv e il disastro di Černobyl’ (1985–

1991).
• 2022, settembre: Cantoni Marcello, Dalla Repubblica al Franchismo. Storia della guerra civile 

spagnola (1931–1939).
• 2022, settembre: Scognamiglio Anna, Aldo Moro: le politiche dal centro–sinistra al compromesso 

storico (1963–1976).
• 2022, giugno: Ganci Sebastiano Davide, Analisi e confronto di alcune figure dittatoriali in età 

contemporanea: Hitler e Stalin.
• 2022, giugno: Misciagna Pierpaolo, Hitler e l’ascesa al potere.
• 2022, giugno: Pagnozzi Simona, Letture e interpretazioni intorno alla storia e alle cause della Shoah.
• 2022, giugno: Tortorici Antonio, Caporetto, storia di una disfatta: le origini delle battaglia, 

l’evoluzione e l’epilogo.
• 2022, maggio: Di Stefano Maria, I Fatti di Avola e le premesse dei movimenti di protesta del 1968.
• 2022, giugno: Groppuso Paola, Il banditismo in Sicilia nel secondo dopoguerra: Salvatore Giuliano, il 

“Re di Motelepre”.

UNIVERSITÀ DI PARMA, DIP. DI GIURISPRUDENZA, STUDI POLITICI E 
INTERNAZIONALI.

Relatore di tesi in Storia contemporanea.

Supervisione di 6 tesi
• 2020, ottobre: Fiorani Diego, La guerra del Vietnam e la filmografia statunitense (1970–1990).
• 2020, luglio: Pronins Nikolajs, Il genocidio ruandese tra storia e responsabilità internazionali (1894–

1994).
• 2020, marzo: Pettenati Francesco, L’“alleanza” operai–studenti tra Lotta continua e testimonianze 

operaie (1968–1971).
• 2020, marzo: Spada Luigi, Gli anni di Moro e il dibattito a sinistra: “l’Unità” e “Lotta Continua” 

(1968–1980).
• 2019, dicembre: Malcisi Elisabetta, Le consultazioni elettorali del 1946. L’immagine della donna nei 

manifesti del PCI.
• 2019, dicembre: Buzzetti Anita, Il crollo della Borsa di Wall Street. La “settimana nera” sulle pagine 

del “New York Times” e del “Washington Post”.

LAUREA MAGISTRALE
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UNIVERSITÀ DI TORINO, DIP. DI STUDI STORICI
Relatore di tesi (laurea magistrale) in Storia del giornalismo e della comunicazione politica.

Supervisione di 4 tesi
In via di definizione.

UNIVERSITÀ ECAMPUS, DIP. DI LETTERE.
Relatore di tesi (laurea magistrale) in Storia contemporanea.

Supervisione di 58 tesi
• 2024, giugno: Boccali Annarita, La Shoah in Italia e il caso di Giovanni Palatucci.
• 2024, aprile: Di Leo Antonella, titolo da definire.
• 2024, aprile: Drago Antonio, La Massoneria siciliana nel XIX secolo: un’analisi storica.
• 2024, aprile: Gligora Anna, titolo da definire.
• 2024, aprile: Mattarella Antonino, La nascita della Repubblica italiana nel dibattito storiografico.
• 2024, aprile: Viola Giuseppe, La fine del Raj britannico: l'indipendenza dell'India in prospettiva 

storica.
• 2024, febbraio: Caporusso Maria Grazia, Alle origini della “questione meridionale”: un’analisi 

storica.
• 2024, febbraio: Casciaro Nicola, Un mondo in trasformazione: i movimenti 1960–1970 e i modelli 

alternativi di famiglia.
• 2024, febbraio: Filoso Raffaele, La questione italiana nella Conferenza di Pace di Parigi: un’analisi 

storica.
• 2024, febbraio: Labriola Carmen, La scuola in Italia dall’età giolittiana al fascismo: il caso della 

Basilicata.
• 2024, febbraio: Raciti Simone: Iosif Stalin: analisi di un lungo dibattito storiografico.
• 2024, febbraio: Riva Marco, Il Fronte Libanese e la guerra civile (1975–1990). Personalità e obiettivi 

politici del movimento cristiano–maronita.
• 2023, dicembre: Morreale Giovanni, Il Muro di Berlino nella “guerra fredda”: un’analisi storica.
• 2023, dicembre: Spada Maria Serena, titolo da definire.
• 2023, dicembre: Triscari Martina, La dimensione internazionale della Resistenza italiana.
• 2023, dicembre: Zurzolo Giada, titolo da definire.
• 2023, novembre: Cappelli Brunella, L’analfabetismo nell’Italia liberale. Un’analisi delle principali 

riforme scolastiche.
• 2023, novembre: D’Angelo Silvia, Il genocidio del Rwanda: cause ed eventi in prospettiva storica.
• 2023, novembre: Dimarca Marco, La nascita del Partito Comunista d'Italia: un’analisi  storica delle 

cause.
• 2023, novembre: Leva Annamaria, La rappresentazione della donna nella propaganda fascista: 

un’analisi storica.
• 2023, novembre: Marcheggiani Gianni, Giuseppe Garibaldi, tra democrazia, umanitarismo, e 

patriottismo.
• 2023, novembre: Moscuzza Francesca, A cento anni dalla nascita di Enrico Berlinguer: uno studio 

sul “compromesso storico”.
• 2023, novembre: Palilla Carla, Il disastro di Černobyl’ e la fine dell’Unione Sovietica: un’analisi 

storica.
• 2023, novembre: Sorbello Giovanni, La stampa tra Belle Époque e Italia repubblicana con un 

approfondimento sulla “Gazzetta dello Sport”.
• 2023, settembre: Beatrici Mauro, La Belle Époque e Anna Maria Mozzoni: un’analisi storiografica.

24



• 2023, settembre: Maffettone Katiuscia, Giuseppe Garibaldi tra storia e memoria.
• 2023, settembre: Petrone Esterina, Il Sessantotto italiano: prospettive didattiche per la scuola 

secondaria.
• 2023, settembre: Radici Andrea, L’Italia davanti alla Grande Guerra: analisi storica delle posizioni 

politiche in campo (1914–1919).
• 2023, settembre: Scoleri Francesca, Differenze di genere ed emancipazione femminile in Italia tra gli 

anni ’40 e gli anni ’70.
• 2023, settembre: Sechi Sabrina, The Iron Lady: un’analisi storiografica delle politiche thatcheriane.
• 2023, settembre: Magari Maria Ludovica, L’affermarsi delle donne: figure femminili del socialismo 

italiano.
• 2023, luglio: Callà Maria, Antonio Gramsci e il gruppo de L’Ordine nuovo: un’analisi storica.
• 2023, luglio: Giglio Erminia, La storia dell’Ucraina tra Unione Sovietica e Federazione russa.
• 2023, luglio: Ricci Elena Angela, Propaganda politica e cinema durante il Ventennio: una 

ricostruzione storiografica.
• 2023, luglio: Stuppia Carmela, Lavoro femminile ed emancipazione della donna nell’Italia del boom 

economico.
• 2023, luglio: Valenza Adriana, L’esperimento totalitario italiano: il caso del fascismo.
• 2023, maggio: Bonacci Carolina, 1991: il primo grande esodo degli albanesi in Italia.
• 2023, maggio: Civile Elena, La stampa nel Ventennio: il caso de “Il becco giallo” (1924–1926).
• 2023, marzo: Aneli Alessandra, Il patto Dayton e il processo di pacificazione: le relazioni etniche in 

Bosnia Erzegovina (1992–1995).
• 2023, marzo: Iones Vincenza, La propaganda nel regime fascista. L’istituto Luce, nuova fabbrica del 

consenso e dell’educazione.
• 2023, marzo: Messineo Vincenza, Il fenomeno del brigantaggio e il ruolo delle donne: Briganti e 

Brigantesse.
• 2023, marzo: Papale Marco, Arrivano “i miricani”. Analisi dello sbarco alleato in Sicilia.
• 2023, febbraio: Empoli Noemi, La città di Siviglia durante la guerra d’indipendenza (1808–1814).
• 2023, febbraio: Triozzi Francesca, Le donne partigiane. Un'altra Resistenza (1940–1945).
• 2022, dicembre: La Rosa Mario: “Anatomia di una storia buia”. Racconti, testimonianze ed eredità 

della Shoah.
• 2022, dicembre: Perrotta Domenico, La crisi balcanica: cause del conflitto e le origini della missione 

NATO.
• 2022, novembre: Angileri Valentina, Da Giustizia e Libertà al Partito d’Azione. Con uno studio della 

rivista (1929–1942).
• 2022, novembre: Esposito Renata, O’ sguard rò brigant: il brigantaggio sui Monti Lattari e in costiera 

amalfitana.
• 2022, novembre: Fatone Leonardo, Dall’invasione della baia dei Porci alla crisi dei missili di Cuba 

(1960–1962).
• 2022, novembre: Iacopinelli Virginia, Virginia Oldoini nel Risorgimento Italiano.
• 2022, novembre: La Blunda Ennio, L’esperienza dei Fasci siciliani tra questione sociale e lotta per la 

democrazia.
• 2022, novembre: Tesoriere Laura, L’epopea dei Mille e la fama di Garibaldi tra storia e letteratura.
• 2022, settembre: De Luca Elisa, L’emancipazione femminile negli anni del boom economico (1947–

1973).
• 2022, settembre: Greco Glenda, Verso l’emancipazione femminile: la figura di Argentina Altobelli.
• 2022, giugno: Bitonte Caterina, La lunga marcia per i diritti civili negli Stati Uniti. L’autobus di Rosa.
• 2022, giugno: Calabria Francesco, La presidenza di J. F. Kennedy e “la nuova frontiera”: tra politica, 

sogno e comunicazione politica.
• 2022, giugno: Modica Antonella Marzia, Hannah Arendt e la riflessione sul totalitarismo nazista.
• 2022, giugno: Villardita Cristina, Il ’68 e le donne: una rivolta nella rivolta?.
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