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Norme redazionali 
 

L’«International Gramsci Journal» è pubblicato online e accetta articoli 
in francese, inglese, italiano, portoghese e spagnolo. 
Le seguenti norme redazionali devono essere seguite con attenzione. 
Ogni variazione andrà concordata con la Direzione dello IGJ. 
 
 
1) Il testo dell’articolo sarà accompagnato da 
a) un abstract in inglese di 1000/1500 caratteri (spazi inclusi) ovvero di 
150/230 parole; 
b) quattro/sei keywords in inglese. 
 
2) Lunghezza del contributo (spazi inclusi) 
- articoli (salvo diversa indicazione della redazione): 60.000 caratteri o 
10.000 parole. 
- recensioni/rassegne: 20.000 caratteri o 3.000 parole. 
 
3) Impostazione della pagina 
Pagina: formato A4; 
Margini: superiore cm 3,6; inferiore cm 4; sinistro cm 4; destro cm 4. 
 
4) Impostazione del testo e delle citazioni 
Sono previsti 3 tipi di carattere: normale, corsivo, grassetto. Il corsivo va 
usato per le parole in altra lingua rispetto a quella usata nell’articolo, o 
anche per assegnare particolare enfasi a una parola o frase. Per dare 
maggiore risalto a parole o frasi, e anche per citazioni non letterali, è 
possibile usare i doppi apici (“…”), mentre le citazioni esatte vanno tra 
virgolette caporali («…»). 
 
5) Caratteri del testo 
Titolo del saggio: Garamond, dimensione carattere 18, grassetto e 
corsivo, allineato al centro. 



Nome autore/autrice: NON VA INDICATO NEL TESTO CHE 
SI INVIA ALLA RIVISTA PER LA VALUTAZIONE. IL TESTO 
DEVE ESSERE COMPLETAMENTE ANONIMIZZATO. 
Titoli dei paragrafi: Garamond, dimensione carattere 14, corsivo, 
interlinea singola, rientro 0,5 cm.  
Corpo del testo: Garamond, dimensione carattere 14, giustificato, 
interlinea singola, rientro 0,5 cm per la prima riga di ogni capoverso 
(attivando il controllo delle righe isolate). 
Numero di pagina: a cura della Redazione. 
Note (a piè di pagina): Garamond, corpo 10, giustificato, interlinea 
singola, numerate progressivamente dalla nota n. 1. 
 
5a) Citazioni più lunghe di tre righe 
Garamond, dimensione carattere 12, giustificato, separato di 1 riga dal 
capoverso precedente e dal seguente, interlinea singola, rientro prima 
riga 0,5 cm. 
 
6) Note a piè di pagina 
Il numero di richiamo nel testo va a esponente, da inserire dopo la 
parentesi o le virgolette di chiusura quando si riferisce all’intera frase 
tra parentesi o virgolette; se queste ultime sono seguite da segno di 
punteggiatura, il numero dovrà essere inserito dopo tale segno. 
 
7) Citazioni da volumi 
1) Autore: nome abbreviato, seguito dal cognome. Se si tratta del 
curatore del volume il nome va preceduto da “a cura di”. 
2) Titolo: Corsivo. 
3) Luogo di edizione in lingua originale. 
4) Casa editrice e anno di pubblicazione (separati da virgola). Per le 
edizioni successive alla prima, indicare l’edizione nell’esponente dopo 
la data; per le traduzioni specificare sempre il titolo e i dati completi 
dell’edizione originale, tra parentesi. 
5) Volume, tomo, parte, capitolo, paragrafo, pagina (se si tratta di saggi 
in volumi collettanei fornire sempre anche il numero di pagina iniziale 
e finale del saggio). 



6) Quando si tratta di opera già citata, si indica il cognome dell’autore, 
il titolo dell’opera abbreviato senza puntini sospensivi seguito da “cit.”. 
7) “Ibidem” si usa per indicare lo stesso luogo citato alla nota 
immediatamente precedente. 
8) “Ivi” si usa per indicare lo stesso luogo citato alla nota 
immediatamente precedente, ma con numeri di pagina differenti. 
9) “Id.”, “Ead” ecc. si usano per indicare un autore/una autrice 
citato/a alla nota immediatamente precedente. 
10) Numeri di pagina: secondo il seguente modello: pp. 8-10; pp. 30-
33; pp. 301-54; pp. 350-421 
 
Esempi: 

1 I. Calvino, I libri degli altri, Torino, Einaudi, 1991, pp. 371-73. 
2 Id., La giornata d’uno scrutatore, Torino, Einaudi, 1963, pp. 61-65. 
3 Ibidem. 
4 Ivi, pp. 90-101. 
5 P. Spriano, Storia di Torino operaia e socialista. Da De Amicis a 
Gramsci, Torino, Einaudi, 1972; C. Dionisotti, Geografia e storia della 
letteratura italiana, Torino, Einaudi, 1967. 
6 P. Rugafiori, Nella Grande Guerra, in Storia di Torino. VIII. Dalla 
Grande Guerra alla Liberazione (1915-1945), a cura di N. Tranfaglia, 
Torino, Einaudi,1998, pp. 7-104. 
7  G. Miccoli, Per la storia della Pataria milanese, in Medioevo ereticale, a 
cura di O. Capitani, Bologna, il Mulino, 1983, pp. 88-151. 

 
8) Citazioni da periodici: 
1) Autore  
2) titolo dell’articolo in corsivo 
3  titolo del periodico - non abbreviato, tra «virgolette caporali» 
4) serie, annata (se presente, in numeri romani), anno, numero (solo se 
la numerazione è assoluta; in questo caso si può rinunciare all’annata, 
limitandosi al n. e all’anno), pagine. 
5) Ibidem e Id. si usano rispettivamente per richiamare il titolo di un 
articolo e il nome di un autore citati alla nota immediatamente 
precedente. 
 



Esempi: 
1 M. Fubini, Federico Chabod studente di Lettere, «Rivista Storica 
Italiana», LXXII, 1960, pp. 629-42. 
2 L. Giacardi, La scienza e la fede. Le lettere di Francesco Faà di Bruno 
ad Angelo Genocchi (1858-1884), «Quaderni di Storia dell’Università 
di Torino», I, 1996, pp. 207-46. 
3 L. Cerruti, F. Turco, Tutto quanto è buono e utile da leggersi. L’attività 
editoriale di Icilio Guareschi, ivi, IV, 2000, pp. 165-220. 

 
9) Citazioni da testi di Gramsci 
Si prega di utilizzare la seguente lista di abbreviazioni: 
 
CF A. Gramsci, La città futura (1917-1918), a cura di S. Caprioglio, Torino, Einaudi, 

1982. 
CPC A. Gramsci, La costruzione del Partito comunista (1923-1926), Torino, Einaudi, 1971. 
CT A. Gramsci, Cronache torinesi (1913-1917), a cura di S. Caprioglio, Torino, Einaudi, 

1980. 
DP Duemila pagine di Gramsci, a cura di G. Ferrata e N. Gallo, Milano, Il Saggiatore, 1964. 
EN Edizione nazionale degli scritti di Antonio Gramsci. 
FG Fondazione Gramsci, Roma. 
Ep. A. Gramsci, Epistolario, vol. 1: gennaio 1906-dicembre 1922, a cura di D. Bidussa, F. 

Giasi, G. Luzzatto Voghera, M. L. Righi, con la collaborazione di B. Garzarelli, L. P. 
D’Alessandro, E. Lattanzi e F. Ursini, Roma, Istituto della Enciclopedia Italiana, 
2009; vol. 2: gennaio-novembre 1923, a cura di D. Bidussa, F. Giasi e M. L. Righi, con la 
collaborazione di L.P. D’Alessandro, E. Lattanzi e F. Ursini, ivi, 2011 [EN]. 

GSL A. Gramsci - T. Schucht, Lettere 1926-1935, a cura di A. Natoli e C. Daniele, Torino, 
Einaudi, 1997. 

L A. Gramsci, Lettere 1908-1926, a cura di A. A. Santucci, Torino, Einaudi, 1992. 
LC A. Gramsci, Lettere dal carcere, a cura di F. Giasi, Torino, Einaudi, 2020. 
LTG P. Sraffa, Lettere a Tania per Gramsci, introduzione e cura di V. Gerratana, Roma, 

Editori Riuniti, 1991. 
NM A. Gramsci, Il nostro Marx (1918-1919), a cura di S. Caprioglio, Torino, Einaudi, 

1984. 
NPM A. Gramsci, Note sul problema meridionale e sull’atteggiamento nei suoi confronti dei comunisti, 

dei socialisti e dei democratici, a cura di F.M. Biscione, «Critica marxista», XXVIII, 1990, 
n. 3, pp. 51-78. 

ON A. Gramsci, L’Ordine Nuovo (1919-1920), a cura di V. Gerratana e A. A. Santucci, 
Torino, Einaudi, 1987. 

PLV A. Gramsci, Per la verità. Scritti 1913-1926, a cura di R. Martinelli, Roma, Editori 
Riuniti, 1974. 

Q/Quaderno Quaderno (esempio: Q 1, § 1 = Quaderno 1, § 1) 
QC A. Gramsci, Quaderni del carcere, edizione critica dell’Istituto Gramsci a cura di V. 

Gerratana, 4 voll. (con numerazione continua delle pp.), Torino, Einaudi, 1975. 

QC anast. A. Gramsci, Quaderni del carcere. Edizione anastatica dei manoscritti, a cura di G. 
Francioni, 18 voll., Roma-Cagliari, Istituto della Enciclopedia Italiana - L’Unione 
Sarda, 2009. 



QM A. Gramsci, Quaderni del carcere, edizione critica diretta da G. Francioni, vol. 2: 
Quaderni miscellanei (1929-1935), tomo 1, a cura di G. Cospito, G. Francioni e F. 
Frosini, Roma, Istituto della Enciclopedia Italiana, 2017 [EN]. 

QT A. Gramsci, Quaderni del carcere, edizione critica diretta da G. Francioni, vol. 1: 
Quaderni di traduzioni (1929-1932), a cura di G. Cospito e G. Francioni, 2 tomi (con 
numerazione continua delle pp.), Roma, Istituto della Enciclopedia Italiana, 2007 
[EN]. 

Scritti A. Gramsci, Scritti (1910-1926), vol. 1: 1910-1916, a cura di G. Guida e M. L. Righi, 
Roma, Istituto della Enciclopedia Italiana, 2019; vol. 2: 1917, a cura di L. Rapone, 
con la collaborazione di M. L. Righi e il contributo di B. Garzarelli, ivi, 2015; vol 3, a 
cura di L. Rapone e M. L. Righi, ivi, 2023 [EN]. 

SF A. Gramsci, Socialismo e fascismo. L’Ordine Nuovo 1921-1922, Torino, Einaudi, 1966. 
SLF T. Schucht, Lettere ai familiari, prefazione di G. Gramsci, introduzione e cura di M. 

Paulesu Quercioli, Roma, Editori Riuniti, 1991. 

 
9) Volume o articolo da sito Internet: 
Valgono le stesse norme riguardanti volumi e articoli stampati, con 
l’aggiunta di: «testo disponibile al sito: http://www...» e la data 
dell’ultima consultazione. 
 


