
SCHEDA PER I PROGRAMMI DEI CORSI a.a. 2017-18 

Principali informazioni 

sull’insegnamento 

 

Titolo insegnamento Storia dell’Europa contemporanea 

Corso di studio Relazioni internazionali (RI) 

Crediti formativi 8 

Denominazione inglese History of the contemporary Europe 

Obbligo di frequenza No  

Lingua di erogazione Italiano  

  

Docente responsabile Nome Cognome Indirizzo Mail 

 Enrica Di Ciommo enrichetta.diciommo@uniba.it 

enrica.diciommo@gmail.com 

    

Dettaglio credi formativi Ambito disciplinare SSD Crediti 

 Area storica M-STO/04 8 

    

Modalità di erogazione  

Periodo di erogazione II semestre 

Anno di corso I 

Modalità di erogazione Lezioni frontali 

Seminari 

  

Organizzazione della didattica   

Ore totali 64 

Ore di corso 64 

Ore di studio individuale  

  

Calendario  

Inizio attività didattiche 22 febbraio 2017 

Fine attività didattiche 20 maggio 2017 

  

Syllabus  

Prerequisiti È preferibile aver già sostenuto l’esame di Storia contemporanea.  

 

 

Risultati di apprendimento previsti 

(declinare rispetto ai Descrittori di 

Dublino) (si raccomanda che siano 

coerenti con i risultati di 

apprendimento del CdS, riportati nei 

quadri A4a, A4b e A4c della SUA, 

compreso i risultati di apprendimento 

trasversali) 
 

 

 

- Conoscenza approfondita dei processi storici che hanno caratterizzato 

l’Europa contemporanea dal secondo dopoguerra ad oggi 

- Capacità di riconoscere e di elaborare le principali questioni oggetto del 

dibattito storiografico 

- Capacità espositive 

 

Contenuti di insegnamento 

 

Europa nel secondo dopoguerra: la storiografia. Dibattiti sull’idea di Europa. La 

ricostruzione democratica dell’Europa occidentale. La perdita degli imperi. Le 

trasformazioni del sistema politico. I fondamenti istituzionali, culturali e politici 

dell’integrazione. Dalla IV alla V Repubblica: De Gaulle e la costruzione europea. 

La peculiarità britannica. L’Europa nel nuovo ordine internazionale. Anni di 

eurosclerosi. L’asse franco-tedesco e la politica della Germania. Dalla Comunità 

all’Unione. La sfida dell’allargamento. L’Europa dell’euro nell’età della 

globalizzazione. 

La costruzione di un’Italia europea nel secondo dopoguerra. La scelta atlantica. 

L’Italia in Europa nella transizione dalla Prima alla Seconda Repubblica.  

 



Programma  

 

Testi di riferimento 

     

    Un testo a scelta tra i seguenti: 

- E. Calandri, M.E. Guasconi, R. Ranieri, Storia politica e economica dell’integrazione 

europea dal 1945 ad oggi, Napoli, Edises, 2015 

- A. Varsori, La cenerentola d’Europa? L’Italia e l’integrazione europea dal 1945 a 

oggi, Soveria Mannelli, Rubbettino, 2010 

 

   Letture integrative e materiali didattici per i lavori di gruppo saranno indicati  

   per ciascun gruppo durante il corso 

 

Note ai testi di riferimento  

 

Metodi didattici 

 

a. Capacità di risolvere problemi.  

Capacità di utilizzare e di interpretare documenti e testi atti a precisare problemi 

e ambiti di conoscenza affrontati durante il corso. 

b. Analizzare e sintetizzare informazioni.  

Appropriata organizzazione delle conoscenze attraverso lo studio integrato dei 

testi. 

c. Formulare giudizi in autonomia.  

Promozione della discussione critica di temi e problemi emersi durante il corso. 

d. Comunicare efficacemente  

Letture assegnate durante il corso per consentire una discussione seminariale. 

e. Apprendere in maniera continuativa 

Orientamento alla scelta di temi e avvio di ricerche individuali mirate anche 

all’individuazione di tesi di laurea magistrale.  

f. Lavorare in gruppo.  

Promozione e coordinamento di ricerche di gruppo.  

 

Metodi di valutazione (indicare almeno 

la tipologia scritto, orale, altro) 

 

Prova di esonero parziale 

Colloquio orale 

 

 

Criteri di valutazione (per ogni 

risultato di apprendimento atteso su 

indicato, descrivere cosa ci si aspetta lo 

studente conosca o sia in grado di fare 

e a quale livello al fine di dimostrare 

che un risultato di apprendimento è 

stato raggiunto e a quale livello) 

 

Il voto finale sarà attribuito sulla base dei seguenti criteri: specifica preparazione 

sui contenuti della materia, capacità di argomentare i temi trattati e chiarezza 

espositiva dei concetti. Il voto finale sarà espresso in trentesimi. 

  

 

Composizione Commissione esami di 

profitto 

 

Presidente: Enrica Di Ciommo 

Componenti: Anna Millo, Michele Donno, Fabrizio Fiume 

 


