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Capitolo I 
Fenomeno migratorio e fenomenologia dello stato contemporaneo:  

popolo, sovranità e territorio tra universalità dei diritti  
fondamentali e discrezionalità del legislatore 

1. La dimensione sistemica del fenomeno migratorio, le sue refluenze sulle struttu-
re portanti dell’ordine sociale e le questioni poste dall’adattamento dell’ordi-
namento giuridico, che investono i cardini dello Stato costituzionale 2 
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tiva disciplina: la dialettica tra l’appartenenza ad un ambito di sovranità 
politica nazionale e la tendenza universalistica ed inclusiva dei diritti fon-
damentali e del principio di solidarietà 32 

5. Ius migrandi e sovranità: la pretesa dello Stato di decidere sui criteri di ammis-
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 5.1. La distinzione tra emigrazione e immigrazione come riflesso della dimen-
sione politica legata ai confini tra ordinamenti 49 

6. La disciplina dell’immigrazione dinanzi alla dialettica tra sovranità e diritti: la 
stratificazione di un settore dell’ordinamento giuridico lontano dai postulati dello 
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stato costituzionale di diritto, in cui le logiche di deterrenza sono sottratte alle 
istanze di bilanciamento con le libertà dei migranti 54 

7. Territorio e confini dinanzi al fenomeno migratorio. La ricostruzione del para-
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La disciplina italiana in materia immigrazione  
ed i suoi punti critici 
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immigrazione. Alla ricerca di un difficile bilanciamento  76 
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 3.1. Espulsione, respingimento differito e libertà personale secondo la giuri-
sprudenza costituzionale. Espulsione e respingimento tra tendenza all’o-
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taria in sé, ma solo il permesso di soggiorno per motivi umanitari come 
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Lo statuto giuridico del migrante nell’ordinamento  
dell’Unione europea tra categorie della statualità e  

interpretazioni della Corte di giustizia. 
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