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I) Teorie integrazione: Qual è la natura dei processi politici che hanno 

sostenuto lo sviluppo dell’integrazione europea? 

Al fine di comprendere le variabili ed i rapporti di causa ed effetto che hanno caratterizzato la nascita, 

gli sviluppi e le tendenze del processo d’integrazione europea, sono state formulate differenti teorie. 

Nel secondo dopoguerra, alla luce del problema di individuare delle alternative alla guerra per la 

risoluzione delle controversie tra gli Stati, gli albori del processo d’integrazione vennero interpretati 

attraverso le teorie del funzionalismo e del federalismo. Successivamente, gli ulteriori 

approfondimenti dell’unificazione sono stati spiegati attraverso approcci teorici quali il neorealismo, 

l’intergovernativismo liberale e il neofunzionalismo. Alle tante “lenti" utilizzate per comprendere le 

dinamiche politiche che hanno influenzato la costruzione europea, si sono poi aggiunte proposte 

teoriche per definire la sua natura ed il suo funzionamento (come la governance multilivello) fino al 

ruolo dell’Ue nei confronti degli altri attori internazionali (l’Unione come potenza civile, normativa 

o di mercato). 

 

Domande guida: 

- Funzionalismo, federalismo, e neofunzionalismo: che interpretazione offrono dell’integrazione 

europea i principali approcci teorici che presuppongono una prevalenza euristica degli elementi 

sovranazionali? Quali sono le principali critiche a loro mosse? 

- Neorealismo e intergovernativismo liberale: che interpretazione offrono dell’integrazione europea i 

principali approcci teorici che presuppongono una prevalenza euristica degli elementi 

intergovernativi? Quali sono le principali critiche a loro mosse? 

- Come si configura la natura del sistema politico dell’Ue secondo l’approccio della governance 

multilivello? Quali sono gli attori coinvolti, sia a livello verticale che orizzontale? 

- Gli ultimi sviluppi istituzionali dell’Ue hanno riaperto il dibattito accademico riguardante le teorie 

dell’integrazione. Qual è lo stato dell’arte? Quali sono le nuove proposte teoriche (e le loro critiche)? 
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II) Deficit democratico: Quanto è democratica l’Unione europea? 

Uno dei temi maggiormente affrontati negli studi sul processo d’integrazione europea è quello 

riguardante i limiti, sul piano democratico, ascrivibili al sistema istituzionale e politico dell’Unione 

europea (Ue), il cosiddetto deficit democratico dell’Ue. Negli ultimi trent’anni, l’Unione ha visto 

accrescere e rafforzare le proprie competenze in numerosi ambiti politici, e conosciuto rilevanti 

riforme istituzionali. Così, all’aumentare delle decisioni politiche prese a livello europeo, si è posto 

il problema di comprendere quanto queste rispettassero i principi del gioco democratico solitamente 

applicati all’interno degli Stati membri dell’Ue. 

 

Domande guida: 

- Fino a che punto si può definire democratico lo sviluppo storico del processo d’integrazione? 

- Negli anni, la democraticità della Comunità europea - e poi dell’Ue - è aumentata. In tal senso, quali 

sono state le principali innovazioni istituzionali e politiche a partire dal 1979? 

- Quali sono le principali carenze democratiche osservabili nel sistema politico e istituzionale 

dell’Ue? 

- Fino a che punto la formazione di un comune sentimento identitario tra i cittadini europei può 

considerarsi necessaria per l’affermazione di una piena democrazia? 

- Qual è, e quale dovrebbe essere, il ruolo del Parlamento europeo e dei parlamenti nazionali nella 

democratizzazione del sistema politico europeo? 

- Fino a che punto, alle elezioni europee del 2014 e del 2019, la nomina dei candidati alla presidenza 

della Commissione da parte dei partiti europei (i c.d. spitzenkandidaten), ha influito sul deficit 

democratico dell’Unione? 
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III) Euroscetticismo: Quali sono e cosa sostengono gli attuali movimenti 

politici critici verso l’Unione europea?  

Negli ultimi anni, complice la crisi economica e finanziaria che ha investito l’Ue, sono nati numerosi 

movimenti politici dichiaratisi critici, scettici o apertamente contrari al processo d’integrazione 

europea. Questi partiti hanno conseguito buoni risultati elettorali nelle ultime tornate elettor per il 

rinnovo del Parlamento europeo, anche con situazioni molto differenziate nei singoli Stati membri. 

Sotto la onnicomprensiva etichetta giornalistica di euroscetticismo si nasconde un fenomeno 

complesso ed eterogeneo, che risponde sia a istanze politiche differenti che a gruppi non sempre 

accomunati dalla stessa natura e dai medesimi obiettivi. 

 

Domande guida: 

- Come si è configurato, storicamente, lo sviluppo dei movimenti e partiti euroscettici? 

- A quali cause è riconducibile l’attuale ondata euroscettica? 

- Quali sono oggi i principali movimenti e partiti euroscettici in Europa? A livello di programma 

politico, cosa li accomuna e cosa li differenzia? È possibile sviluppare una loro categorizzazione? 

- Quale è stato l’impatto di questi gruppi all’interno dei lavori Parlamento europeo e, più in generale, 

all’interno dell’Ue? 

- Il successo dei movimenti euroscettici conferma l’affermazione di un nuovo cleveage all’interno 

della democrazia europea e del suo sistema politico e partitico?  
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IV) Immigrazione: Quali sono i principali elementi normativi e istituzionali della 

politica migratoria dell’UE? 

La questione migratoria è stata, ed è tuttora, al centro del dibattito a livello di Unione europea e dei 

singoli Stati membri. Agli immigrati regolari (che rappresentano circa il 4% dell’intera popolazione 

europea) vanno sommati i rifugiati, i richiedenti asilo e gli immigrati irregolari, i quali, per 

raggiungere il territorio dell’Unione, si affidano talvolta ad organizzazioni criminali dedite al lucroso 

traffico di migranti. Tale fenomeno è di grande rilevanza sia sotto il profilo umanitario (come 

testimonia il gran numero di migranti morti nel Mediterraneo), che sul piano normativo, 

amministrativo (la gestione delle domande di asilo), della sicurezza (l’immigrazione illegale – 

secondo alcuni settori politici e dell’opinione pubblica –  offrirebbe alle organizzazioni terroristiche 

https://www.iai.it/sites/default/files/iai1915.pdf
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opportunità e sostegno economico), e non da ultimo sociali (l’integrazione degli immigrati presenta 

delle sfide). Problemi che interessano i paesi dell’Ue in modo differente, rendendo più travagliato il 

rafforzamento della gestione comunitaria del fenomeno. 

 

Domande guida: 

- Nell’ultimo decennio, qual è stato l’andamento del fenomeno migratorio verso l’Ue? 

- Quali sono e cosa prevedono, in generale, le disposizioni normative europee riguardanti le questioni 

migratorie? 

- Cosa prevede il Sistema europeo comune di Asilo? Quali sono le sue più rilevanti criticità? 

- Quali sono le politiche esterne messe in atto dall’Unione verso i paesi di origine dei flussi migratori? 

- Quali sono le funzioni dell’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera (Frontex)? 

- L’UE come fortezza e il processo di “securitizzazione”: quali sono le ragioni dei critici contrari 

all’attuale politica migratoria dell’Unione e ai suoi controlli alle frontiere? 

- Quali sono stati gli effetti dei flussi migratori sul funzionamento dello Spazio Schengen? 

- Quali sono i progetti di riforma presentati a livello di Unione europea? Quali sono le posizioni 

emerse al riguardo? 
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Website: 
 
Consiglio europeo – Consiglio dell’Unione europea, Politica migratoria dell'UE, 
https://www.consilium.europa.eu/it/policies/migratory-pressures/ 
 
EUI Migration Policy Center, http://www.migrationpolicycentre.eu/#0 
 
European Commission, EU Immigration Portal, https://ec.europa.eu/immigration/node_en 
 
Parlamento europeo, Politica d'immigrazione, Note tematiche sull'Unione europea, 
https://www.europarl.europa.eu/factsheets/it/sheet/152/politica-d-immigrazione 
 

 

V) Unione economica e monetaria: Come si configura a livello istituzionale il 

sistema di governance dell’Ue e dell’Eurozona? 

All’inizio del 2008, tra le molteplici cause che hanno contribuito ad aggravare la crisi economica, si 

è soliti annoverare l’insufficiente sistema di governance che caratterizzava l’area Euro. Il debole 

coordinamento delle politiche economiche, unito a differenze strutturali - risultate non convergenti - 

tra le economie dei Paesi dell’unione monetaria hanno reso più difficile l’adozione di risposte 

politiche efficaci. Successivamente, molto è stato fatto per rafforzare la stabilità economica dell’area 

Euro e più in generale dell’Ue. L’approvazione dei regolamenti six-pack e two-pack, l’istituzione del 

semestre europeo, la creazione del Meccanismo europeo di stabilità, il Fiscal Compact, e il 

perseguimento dell’Unione bancaria, sono innovazioni che vanno tutte lette in tal senso. Un 

approfondimento della governance economica realizzatosi attraverso l’attivismo politico del 

Consiglio europeo, a discapito della funzione propositiva della Commissione e (soprattutto) del ruolo 

del Parlamento europeo.  

 

Domande guida: 

- Al sopraggiungere dell’instabilità finanziaria, quali sono state le principali mancanze del sistema di 

governance dell’Eurozona? 

- Cosa prevedono le innovazioni istituzionali e politiche riconducibile al sistema di governance 

economica dell’Ue? 

- Qual è stato il ruolo delle istituzioni europee (Consiglio europeo, Consiglio dell’Unione europea, 

Commissione, Parlamento) e degli Stati membri nella definizione del nuovo modello di governance? 

- Le funzioni assegnate alle istituzioni sovranazionali (Commissione e Parlamento europeo), sono 

aumentate o diminuite? In che modo? 

- Fino a che punto il processo decisionale che ha sviluppato i nuovi strumenti di governance può 

ritenersi democratico? Qual è l’attuale ruolo del Parlamento europeo nel sistema? 

- Quali sono gli aspetti chiave che differenziano l’attuale assetto economico dell’Eurozona da una 

struttura di tipo federale?  
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VI) Brexit: Quali sono state le condizioni e le cause che hanno portato all’uscita 

del Regno Unito dall’Ue? 

Attraverso un referendum consultivo tenutosi il 23 giugno 2016, un’esigua maggioranza (51,9%) del 

72% dei cittadini britannici aventi diritti al voto che hanno partecipato alla consultazione si è espressa 

a favore dell’uscita del Regno Unito dall’Ue. Il voto referendario giungeva dopo mesi di lunghe 

consultazioni condotte dall’allora premier britannico David Cameron con gli altri capi di stato e di 

governo dei Paesi membri dell’Ue per rinegoziare le condizioni di partecipazione di Londra 

all’Unione, e convincere così i propri cittadini a dimostrarsi favorevoli alla permanenza nell’Ue. Le 

cose sono andate diversamente, e la preferenza dei britannici ha dato il via a lunghi negoziati e 

all’uscita di Londra, avvenuta il 31 gennaio 2020, con un periodo di transizione fino al dicembre 

2020. La Brexit rischia di generare rilevanti effetti economici e politici sia all’interno del Regno Unito 

che dell’Ue, con conseguenze per entrambe le sponde della Manica. 

 

Domande guida: 

- Qual è stato il percorso politico che ha condotto al lancio del referendum? Quali sono state le 

principali ragioni politiche di tale scelta? 

- Quali erano le condizioni poste dal Regno Unito per la permanenza nell’Ue? Quali sono stati i punti 

salienti dell’accordo raggiunto da Londra con gli altri Stati membri? 

- Qual è stata la natura della campagna referendaria tenutasi nel Regno Unito? Quali sono stati i temi 

della compagna e le questioni che l’hanno caratterizzata? 

- Come si sono schierate le differenti forze politiche britanniche in merito al quesito del referendum? 

Quali erano, rispettivamente, gli argomenti fatti propri dai sostenitori del sì e del no? 

- Quali conclusioni politiche possono essere tratte dal risultato del referendum e dalla distribuzione 

dei voti (geografica, età, istruzione, ceto, ecc.)? 
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-  Come si sono svolti i negoziati tra il governo di Londra e l’Ue? Quali sono i principali punti di 

attrito? 

- Che tipo di relazione politico-economico potrebbe instaurarsi tra il Regno Unito e l’Ue dopo la 

Brexit? Quali sono le opzioni, con i loro pro e contro? 

- Che effetti potrebbe avere la Brexit per il Regno Unito? E per l’Ue? 
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VII) Narrazioni e opinione pubblica: Quali sono le diverse narrazioni che 

descrivono oggi il processo d’integrazione europea, e quali sono le 

posizioni dell’opinione pubblica a riguardo? 

Perché gli Stati membri dell’Unione europea e i loro cittadini hanno deciso di stare insieme? A questa 

domanda esistenziale le istituzioni nazionali e sovranazionali, i rappresentanti politici, e la società 

civile hanno dato diverse risposte nel corso dei decenni. Raccontare e spiegare le ragioni alla base 

dell’Ue non è un compito semplice, come non è semplice descrivere ciò di cui essa si occupa e in 

quale modalità lo fa. Le ragioni alla base di queste difficoltà sono molteplici: dalla complessità del 

funzionamento dell’Unione alla tensione con gli interessi nazionali, passando per il multilinguismo e 

il debole interesse, talvolta, alla dimensione politica europea. Comunicare l’Ue significa contribuire 

alla formazione della futura idea di Europa nelle menti e nelle passioni dei cittadini, sia in senso 

favorevole che contrario all’integrazione. Le attuali narrazioni dell’Unione che offrono i partiti 
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euroscettici, o alcuni governi nazionali, sono molto distanti da quelle proposte dalle istituzioni 

comunitarie o da altri governi. In considerazione di ciò, far sì che i cittadini europei riescano a valutare 

nel modo più informato e consapevole la validità, o meno, di certe scelte politiche europee si dimostra 

una sfida di primaria importanza per la legittimità dei processi decisionali che riguardano l’Ue e la 

sua stessa esistenza. Così, negli ultimi anni, l’opinione pubblica si è rivelata sempre divisa in merito 

a tante questioni inerenti al processo d’integrazione, sviluppando nuove fratture politiche e nuovi 

racconti su cosa è e dovrebbe essere l’Unione europea. 

 

Domande guida: 

- Quali sono le motivazioni e le finalità con le quali la storiografia classica è solita giustificare l’avvio 

del processo d’integrazione? 

- Quali sono state le condizioni e gli interessi politici ed economici che hanno sostenuto l’integrazione 

dell’Europa (a partire dai Trattati di Parigi del 1951 e di Roma del 1957) ed i suoi numerosi 

allargamenti (fino ai giorni nostri)? 

- Quali sono i principali problemi che le istituzioni dell’Ue hanno nel comunicare ai cittadini di cosa 

si occupa l’Unione, come lo fa, ed i risultati che persegue? 

- Oggi, quali sono i vantaggi che offre l’esistenza dell’Ue ai paesi e ai cittadini che ne fanno parte 

secondo le istituzioni europee ed i principali governi degli Stati membri favorevoli al processo 

d’integrazione? 

- Quali sono invece gli svantaggi e le problematiche causate dall’esistenza dell’Ue, o da un suo 

ulteriore sviluppo, secondo l’opinione pubblica ed i governi critici nei confronti dell’Unione? 

-  A livello nazionale, quali sono le posizioni dell’opinione pubblica nei riguardi delle questioni 

europee più rilevanti (euro, Schengen, migrazioni, politica estera, difesa, solidarietà, ecc.)? Che 

peso e che evoluzione hanno avuto queste posizioni? 

- Qual è il ruolo che ha assunto l’Ue nelle campagne e nei dibattiti politici nazionali? 

- Si fa spesso riferimento alla necessità di una nuova narrazione per l’Europa, poiché le vecchie 

ragioni con le quali si spiegava l’esistenza dell’Unione hanno perso la loro forza, e nuovi 

sentimenti nazionali sembrano riaffiorare in molti paesi. Cosa potrebbero fare le istituzioni 

europee ed i governi per rimodernare questo racconto, e quali potrebbero essere – se ve ne sono 

– le motivazioni principali per sostenere il processo d’integrazione ed il suo avanzamento? 

 

Bibliografia consigliata: 

AAVV, Pubblicazioni Eurobarometro, http://ec.europa.eu/public_opinion/index_en.htm 

AAVV, The ‘Old’ and the ‘New’ Europeans: Analyses of Public Opinion on EU Enlargement in Review, 

MAXCAP, No. 2, April 2014, http://userpage.fu-

berlin.de/kfgeu/maxcap/system/files/maxcap_wp_02.pdf 

AAVV, 10 Tips for the pro-EU Crowd, in Gareth Harding, http://garethharding.com/tag/eu-narrative/ 

Belluati  M., Caimotto M.C, Raus R., Peur et identité dans le discours européen, De Europa, Vol 1, No 2 

(2018), http://www.ojs.unito.it/index.php/deeuropa/issue/view/294/showToc 

http://ec.europa.eu/public_opinion/index_en.htm
http://userpage.fu-berlin.de/kfgeu/maxcap/system/files/maxcap_wp_02.pdf
http://userpage.fu-berlin.de/kfgeu/maxcap/system/files/maxcap_wp_02.pdf
http://garethharding.com/tag/eu-narrative/


 

 

Bellucci P. e Conti N., Gli italiani e l'Europa. Opinione pubblica, élite politiche e media, Carocci, 2012 

Bølstad J., Dynamics of European integration: Public opinion in the core and periphery, in European Union 

Politics, Vol. 16, no. 1, 2015, http://journals.sagepub.com/doi/10.1177/1465116514551303 

Bucik M., The European Union’s problem is substance, not narrative, in open Democracy, 24 April 2014, 

https://www.opendemocracy.net/can-europe-make-it/marko-bucik/european-union’s-problem-is-

substance-not-narrative 

Commissione europea, Libro bianco sul futuro dell’Europa, Brussels, 2017, http://europa.eu/rapid/press-

release_IP-17-385_it.htm 

D’Ambrosi L., La comunicazione pubblica dell'Europa. Istituzioni, cittadini e media digitali, Carocci, 2019 

Debomy D., The EU, despite everything? European Public opinion in the face of crisis (2005-2015), Studies 

and Reports, Jacques Delors Institute, June 2016, 

http://www.institutdelors.eu/media/eupublicopinionandcrisis-debomy-jdi-june16.pdf?pdf=ok 

Debomy D., Expectations and feelings, the state of public opinion before the European elections, Policy Paper 

230, Jacques Delors Institute, 5 October 2018, https://institutdelors.eu/en/publications/attentes-et-

ressentis-letat-des-opinions-publiques-avant-les-elections-europeennes/ 

European Commission, White paper on a European Communication Policy, COM(2006) 35 final, Brussels, 

February 2006, http://europa.eu/documents/comm/white_papers/pdf/com2006_35_en.pdf 

European Parliament, Public expectations surveys, EP Research Service blog, 

https://epthinktank.eu/tag/public-expectations/ 

Haverland M., de Ruiter M., Van de Walle S., Agenda-setting by the European Commission. Seeking public 

opinion?, Journal of European Public Policy, November 2016, 

http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/13501763.2016.1249014 

Lezzi A., Comunicazione social dei partiti e narrazione euroscettica nelle europee 2019, «Documenti IAI», 

n. 19/15, Roma, Istituto Affari Internazionali, agosto 2019, 

https://www.iai.it/sites/default/files/iai1915.pdf 

Mcevoy C., The Role of Political Efficacy on Public Opinion in the European Union, in Journal of Common 

Market Studies,  vol. 54, no. 5, 2016, pp. 1159-1174. 

Signorelli S., The EU and the public opinions: a love-hate relationship?, Studies and Reports, Jacques Delors 

Institute, November 2012, https://europe-solidarity.eu/documents/ES_eupublicopinioni-nov12.pdf 

 

Website: 
Institut Jacques Delors https://institutdelors.eu/ 

http://journals.sagepub.com/doi/10.1177/1465116514551303
https://www.opendemocracy.net/can-europe-make-it/marko-bucik/european-union’s-problem-is-substance-not-narrative
https://www.opendemocracy.net/can-europe-make-it/marko-bucik/european-union’s-problem-is-substance-not-narrative
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-385_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-385_it.htm
http://www.institutdelors.eu/media/eupublicopinionandcrisis-debomy-jdi-june16.pdf?pdf=ok
http://europa.eu/documents/comm/white_papers/pdf/com2006_35_en.pdf
https://epthinktank.eu/tag/public-expectations/
http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/13501763.2016.1249014
https://www.iai.it/sites/default/files/iai1915.pdf
https://europe-solidarity.eu/documents/ES_eupublicopinioni-nov12.pdf

