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CURRICULUM VITAE 

 

POSIZIONE ATTUALE 

Dall'8 ottobre 2018 è stata nominata (prima donna italiana) giudice alla Corte di Giustizia dell'Unione 

europea. È stata dapprima nominata Presidente dell’ VIII sezione (2019-2020), quindi Presidente della 

IX sezione (2022-2023). Aree di competenza: diritto dell’Unione europea, diritto internazionale, diritto 

internazionale privato e processuale,  diritto costituzionale europeo. Alla Corte è stata relatrice di cause in un 

vasto numero di settori del diritto UE, fra cui: protezione  dati personali, banche, asilo ed immigrazione, 

protezione dei consumatori, rule of law, cooperazione giudiziaria in materia civile. 

Professore associato di Diritto internazionale e di Diritto dell’Unione europea dal 1994 e dal 1° 

novembre 2000 è Professore ordinario di Diritto dell'Unione europea presso l'Università di Bologna - 

Dipartimento di Scienze Giuridiche. Attualmente in aspettativa obbligatoria per incarico internazionale. 

 

ATTIVITÀ ACCADEMICA 

1998-2018: Direttore del Centro Internazionale Ricerche sul Diritto delle Comunità Europee 

dell'Università di Bologna (C.I.R.D.E. www.cirde.unibo.it) 

2010-2017: Insignita dalla Commissione europea della Jean Monnet ad personam Chair 

2005-2016: Coordinatrice del dottorato di ricerca in Diritto dell'Unione Europea, (Programma italo-francese 

con l'Università di Bologna, Padova, Ferrara, Modena, Parma, URS-Strasbourg) 

Dal 2013 al 2018: Fondatrice e Direttore del Master Esperto Progetti Finanziamenti e Fondi europei 

dell'Università di Bologna 

Fino ad ottobre 2018: Coordinatrice della Summer School di Bertinoro "The Protection of Fundamental Rights 

in Europe" (programma in collaborazione con il King's College di Londra, URS Strasbourg e l'Università di 

Bologna) 

Ha tenuto i seguenti corsi presso l'Università di Bologna, nella Scuola di Scienze giuridiche: Corsi di Diritto 

dell'Unione europea (in italiano e in inglese), Diritto internazionale pubblico, Diritto internazionale privato e 

Advanced European Law (in inglese); nella Scuola di Relazioni Internazionali: EU Constitutional Law (in 

inglese)  

Dal 2019 è Lecturer presso il Collège d'Europe, Bruges. 

È stata Visiting Professor presso: Università R. Schuman, Strasbourg (2000-2008), Università Sophia 

Antipolis, Nice (2004), King's College, London (2005-2015), Università Pantheon Sorbonne, Paris (2008), 

Université Panthéon Assas, Paris (2016 e 2017), Université du Luxembourg (2018-2024) 

È stata Visiting Lecturer presso: Università di Denver, Colorado (2002, 2009), Università di Tokyo (2004), 

Università di Gent (2004), Università di Boston (2014) 

2011-2013: Membro del Governing Board della China Europe School of Law (Pechino) 

Sino al 2010: Direttore del Master Giuristi Internazionali, Università di Bologna 

1997-2000: Professore associato in Diritto dell'Unione Europea presso la Facoltà di Giurisprudenza 

dell'Università di Bologna 

1994-1997: Professore associato in Diritto Internazionale presso l'Università di Urbino (Facoltà di Scienze 

Politiche) 

Marzo-novembre 1994: Ricercatore di Diritto Internazionale, Università di Bologna 
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1991-1994: Professore a contratto, Università di Urbino 

 

Direzione o partecipazione a progetti di ricerca internazionali  

2016-2019: Coordinatrice della Ricerca multilaterale LAWTTIPP finanziata dalla Commissione europea 

Action Jean Monnet, con le Università di Bologna Rennes e King’s College London 

2011-2013: Membro dello Steering Committe della rete di ricerca internazionale LISBOAN, coordinata 

dall'Università di Koeln 

2010-2011: Coordinatrice della ricerca « La dimension externe de l'espace de liberté securité et justice » (con 

le università di Rennes e ULB Bruxelles) 

2009-2011: Coordinatrice ricerca "Fundamental Rights and citizenship", finanziata dalla Commissione UE 

(con il King's College di Londra e la Fondazione Basso di Roma) 

2007-2009: Coordinatrice Centro di Eccellenza Jean Monnet dell'Università di Bologna 

2006: Membro della rete internazionale di ricerca EU-Consent 

2005-2006: Coordinatrice del progetto di ricerca Jean Monnet – Programma « Les principes innovateurs de la 

Constitution européenne » (Università di Bologna, Nice-Sophia Antipolis, ULB Bruxelles) 

2002: Membro della commissione valutatrice VI Programma Quadro 

1998-2002: Responsabile dell'unità di Bologna per una ricerca finanziata dal V Programma Quadro con 

Barcellona e Amsterdam 

1998-2000: Coordinatrice Programma Nazionale Ricerche (40%) 

1998: Coordinatrice di un Polo Europeo Jean Monnet 

 

Altre Posizioni  

Dal 1985: Iscritta all’Albo speciale degli Avvocati del Foro di Bologna 

Dal 2016 al 2018 Membro indipendent del cda del Banco di Sardegna 

Maggio 2014-ottobre 2018 membro del cda dell’Accademy of European Law (ERA) di Trier 

Dirige la Collana editoriale Studi sul Diritto dell’Unione europea (Editoriale Scientifica, Napoli) 

È Membro dei Comitati scientifici delle seguenti riviste: “Rivista del Contenzioso Europeo”, Centro Studi 

sul Federalismo (CSF), "La cittadinanza europea online", "Ordine Internazionale e Diritti Umani", "Ius 

Gentium Europaeum", "Il Foro Italiano", "Bologna Law Review", "Il Diritto dell'Unione Europea", "Diritto 

comunitario e degli Scambi Internazionali" e"Studi sull’Integrazione europea (dalla fondazione), Freedom 

Security and Justice" 

2009-2010: Vicepresidente della Società Italiana di Diritto Internazionale 

Socia dell'Associazione Italiana Studiosi del Diritto dell'Unione Europea (AISDUE), dell’Istituto Affari 

Internazionali (IAI), della Società Italiana di diritto internazionale ed europeo (SIDIE), dell’European Law 

Institute (ELI), dell’European Union Study Association (EUSA), Membro e fondatore dell’Osservatorio sui 

diritti fondamentali (www.europeanrights.eu), Membro dello European Law Institute, dell'Accademia delle 

Scienze dell'Università di Bologna e del Comitato consultivo del Centro di Diritto europeo del King's College 

Londra 

2014-2017: Consigliere per gli affari giuridici e legislativi del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del 

Consiglio dei Ministri con delega agli affari europei e Membro del Gruppo di Riflessione Strategica sulle 

Politiche e gli Affari europei 

È stata advisor per il Parlamento Europeo e per la Commissione Europea 

 

Conoscenza Lingue straniere 



Francese (ottima), Inglese (ottima), Spagnolo (buona), Tedesco (elementare) 

 

Formazione 

1991: Ha conseguito il titolo di Dottorato in Diritto europeo, Università di Bologna 

1987: Stage presso la Commissione Europea- Internal Market 

1982: Laurea 110/110 cum laude, Facoltà di Giurisprudenza, Università di Bologna 

1981: Cours intensif en droit européen (diploma) presso la Facoltà di Diritto Europeo Comparato all'Università 

Robert Schuman di Strasburgo 

Ha frequentato diverse Summer School e corsi intensivi in Europa e negli USA 

 

 

PUBBLICAZIONI 

 

Libri 

  

1. Lo Spazio di libertà, Sicurezza e Giustizia a vent'anni dal Consiglio europeo di Tampere (curatrice 

con A. Di Stasi), Editoriale Scientifica, 2020. 

2. The Principle of Equality in EU Law (curatrice con F. Casolari), Springer, 2017 

3. Servizi strategici e diritto dell’Unione europea. Una prospettiva regionale (curatrice), Editoriale 

Scientifica, 2016. 

4. Commentario alla legge 24.12.2012 n.234 (curatrice con L. Costato e P. Borghi), Editoriale 

scientifica, 2015. 

5. The EU after Lisbon. Amending or Coping with the Existing Treaties?, (curatrice con F. Casolari), 

Springer, 2014. 

6. Fundamental Rights in Europe and China -Regional Identities and Universalism (curatrice con G. 

Di Federico), Editoriale scientifica, 2013. 

7. Sanità e diritti fondamentali in ambito europeo ed italiano (curatrice con C. Bottari) Maggioli, 2013 

8. Il diritto internazionale privato e processuale dell’Unione europea. Materiale normativo e 

giurisprudenziale (curatrice con M. Mellone), Editoriale scientifica, 2011. 

9. Rapporti tra ordinamenti e diritti dei singoli Studi degli allievi di Paolo Mengozzi (curatrice con E. 

Baroncini), Editoriale Scientifica, 2010. 

10. L’influenza del diritto dell’Unione europea sullo studio delle discipline giuridiche (curatrice con G. 

Di Federico), Editoriale Scientifica, 2008. 

11. Démocratie, cohérence et transparence Vers une constitutionnalisation de l'Union 

européenne? (curatrice con M. Dony), Editions de l'Université Libre de Bruxelles pp. 1-367. 2007. 

12. Le organizzazioni internazionali come strumento di governo multilaterale (curatrice), Giuffré, 2006. 

13. Vers une nouvelle architecture de l’Union européenne. Le projet de « Traité Constitution 

» (curatrice), Bruylant, 2004. 

14. Il progetto di Trattato- Costituzione Verso una nuova architettura dell’Unione europea (curatrice), 

Giuffrè, 2004. 

15. Commercio internazionale sostenibile? WTO e Unione europea (curatrice), Il Mulino, 2003. 

16. Carta dei diritti fondamentali e costituzione dell’Unione europea (curatrice), Giuffrè, 2002. 

17. Le convenzioni fra gli Stati membri dell’Unione europea, Giuffrè, 2000. 

18. Il “buon funzionamento del mercato comune” - Delimitazione dei poteri fra CEE e Stati membri, 

Giuffrè, 1990. 

 

 



 

Articoli e Capitoli di Libro 

 

1. The interaction between directive 2003/86 and the charter of fundamental rights of the european 

union in the family reunification of a third country national, LS.Rossi in “Freedom, Security & 

Justice: European Legal Studies”, 2024 n.1, Editoriale Scientifica, Napoli, pp 25-40. 

2. Il principio del primato come“regola di coesione” dell’ordinamento dell’Unione europea, L.S.Rossi 

in “ Quaderni AISDUE”, ISSN 2975-2698 - Fascicolo speciale n. 1/2024, Atti del V Convegno 

nazionale AISDUE, Padova, 4/5 novembre 2023. 

3. Il principio del primato del diritto dell’Unione Europea  L.S.Rossi e C.Tovo in “Europa”, Istituto 

della Enciclopedia Italiana fondata da Giovanni Treccani, Roma, 2023, pp 97-109. 

4. Effective Judicial Review in the Banking Union in “Treading softly: How central banks are addressing 

current global challenges” ECB Legal Conference 2023”, Frankfurt, pp 286-298. 

5. “Un dialogo da giudice a giudice". Rinvio pregiudiziale e ruolo dei giudici nazionali nella recente 

giurisprudenza della Corte di Giustizia, in “Il diritto europeo e il giudice nazionale” Volume 1- Il 

diritto dell’Unione europea e il ruolo del giudice nazionale, pubblicazione della Scuola superiore della 

magistratura, edizioni Giuffrè Francis Lefebvre S.p.A., 2023, pp 557-587. 

6. Les rôles des juridictions ordinaires et des cours constitutionnelles dans le renvoi préjudiciel à la 

CJUE, in “Mélanges en l'honneur de Florence Benoît-Rohmer. Les droits de l'homme, du Conseil de 

l'Europe à l'Union européenne” Ed. Bruylant, 2023.  

7. Article 4 TEU on the Relationship between the EU and the Member States in “Smit&Herzog on the 

Law of the European Union”. A Commentary. Release 35. Herzog, P., Campbell, C., & Zagel, G. 

LexisNexis/Matthew Bender, July 2023. 

8. L’Unione europea e la guerra in Ucraina, in Andrea Michieli e Sandro Galvani (a cura di) “Pace un 

destino europeo da compiere”, Editrice AVA, pp. 83-92, Rome, 2023. 

9. Ricordo del Professor Giuseppe Tesauro, in “Convegno in memoria del Prof. Tesauro”, Atti del 

convegno in memoria 1-2 luglio 2022, AISDUE pp. 387-391, 2023. 

10. Member States’ obligations in relation to housing rights - views of the CJE, in The European and 

International Contribution to the Right to Housing: Standards, Litigation and Advocacy, Abbe 

Pierre Foundation, FEANTSA, University of Galway, 2023, pp. 23-28. 

11. Effetti diretti delle norme dell’Unione europea ed invocabilità di esclusione: i problemi aperti dalla 

seconda sentenza Popławski, Giustizia insieme 2023 https://www.giustiziainsieme.it/it/news/123-

main/diritto-ue/1517-effetti-diretti-delle-norme-dell-unione-europea-ed-invocabilita-di-esclusione-i-

problemi-aperti-dalla-seconda-sentenza-poplawski 

12. Regole dell’Unione europea ed eccezioni nazionali: la questione “identitaria”, Corte 

Costituzionale della Repubblica italiana, 5 settembre 2022, 

https://cortecostituzionale.it/jsp/consulta/convegni/5_sett_2022/Giornata-Studio-Rossi.pdf 

13. Mandat d’arrêt européen et défaillances de l’Etat de droit : une analyse en deux étapes, in 

L’Observateur de Bruxelles, 2022/2, n° 128, pp.24-30. 

14. Mandat d’arrêt européen et défaillances de l’Etat de droit : une analyse en deux étapes, in Freedom, 

Security & Justice: European Legal Studies, 2021, n. 1, pp. 1 -14. 

15. À la mémoire de Monsieur le Professeur Giuseppe Tesauro, in Revue trimestrielle de droit européen, 

3/2021, pp. 521-523. 

16. I rapporti fra la Carta dei diritti fondamentali e la CEDU nella giurisprudenza delle rispettive Corti, 

in AA.VV., Annali AISDUE, Napoli, 2021, pp. 577-588. 

17. Il ruolo della Corte di giustizia e della Corte EDU nel processo osmotico fra le rispettive Carte, in 

P. Ivaldi e M. Pelissero (a cura di), Formante giurisprudenziale e principio di legalità: tensioni ed 

equilibri, Genova, 2021. 

18. Fiducia reciproca e mandato d’arresto europeo. Il “salto nel buio” e la rete di protezione, in 

Freedom, Security & Justice: European Legal Studies, 2021, n. 1, pp. 1 -14. 

19. Brevi osservazioni sulle recenti tendenze evolutive della giurisprudenza della Corte di Giustizia 

dell’Unione europea sulla protezione dei dati personali, in F. Rossi Dal Pozzo (a cura di) Mercato 

unico digitale, dati personali e diritti fondamentali, Milano, 2020, pp. 51 – 65. 



20. Il valore giuridico dei valori. L’Articolo 2 TUE: relazioni con altre disposizioni del diritto primario 

dell'UE e rimedi giurisdizionali, in Federalismi.it, 19/2020, pp. IV – XXVI. 

21. Citizenship “Incremented”: The Peculiar Role of Article 18(1) TFEU in the ECJ case law, ne Il 

Diritto dell’Unione Europea, 2/2020, pp. 237 – 270. 

22. La valeur juridique des valeurs. L’article 2 TUE: relations avec d’autres dispositions de droit 

primaire de l’UE et remèdes juridictionnels, in Revue Trimestrielle de Droit Européen, 3/2020, pp. 

639 – 657. 

23. I rapporti fra la Carta dei diritti fondamentali e la CEDU nella giurisprudenza delle rispettive 

Corti, in Post di AISDUE, II (2020), aisdue.eu, Seminario sulla Carta del 4 dicembre 2020, n. 6, 30 

dicembre 2020, pp. 41-51. 

24. Droits fondamentaux, primauté et autonomie: la mise en balance entre les principes « 

constitutionnels » de l’Union européenne, in Revue trimestrielle de droit européen,1/2019, pp. 67-

84. 

25. Diritti fondamentali, primato e autonomia: il bilancio fra i principi « costituzionali » dell’Unione 

europea, in AA.VV. (a cura di) Regards croisés sur la protection nationale et internationale des droits 

de l’homme. Liber amicorum Guido Raimondi, Tilburg, 2019, pp. 775-798. 

26. Autonomie constitutionnelle de l’Union européenne, droits fondamentaux et méthodes d’intégration 

des valeurs “externes”, in A. Iliopoulou-Penot e L. Xenou (a cura di), La Charte des droits 

fondamentaux, source de renouveau constitutionnel européen ?, Parigi, 2020, pp. 53-68. 

27. Foreword, in The conclusion and implementation of EU Free Trade agreements – Constitutional 

Challenges, a cura di I. Bosse-Platière e C. Rapoport, Cheltenham, 2019, pp. IX – XI. 

28. The relationship between the EU Charter of Fundamental Rights and Directives in horizontal 

situations, in: L’Europe au kaléidoscope: Liber Amicorum Marianne Dony, Bruxelles, 2019, pp. 

201-210. 

29. A ‘new course’ of the Bundesverfassungsgericht in the context of constitutional complaints: the 

balancing of conflicting rights and the application of Union law, in EU Law Analysis, 16 April 2020. 

30.  Il “nuovo corso” del Bundesverfassungsgericht nei ricorsi diretti di costituzionalità: bilanciamento 

fra diritti confliggenti ed applicazione del diritto dell’Unione, Federalismi.it, 3/2020, Editoriale, 

p.IV-XXI. 

31. La relazione fra Carta dei Diritti fondamentali dell'Unione europea e direttive nelle controversie 

orizzontali, Federalismi.it n.10/2019 pp.2-12. 

32. The relationship between the EU Charter of Fundamental Rights and Directives in horizontal 

situation, EU Law Analysis, 23.2.2019, http://eulawanalysis.blogspot.com/2019/02/the-relationship-

between-eu-charter-of.html 

33. "Triangolo giurisdizionale" e la difficile applicazione della sentenza 269/17 della Corte 

Costituzionale italiana, Federalismi.it n. 16/2018 p. 1-14. 

34. 2,4,6 (TUE)...L'interpretazione dell' "Identity Clause" alla luce dei principi fondamentali , in Liber 

Amicorum Antonio Tizzano, Giappichelli 2018 p.859-871. 

35. M.A.S M.B e la torre di Babele: alla fine le Corti si comprendono…pur parlando lingue diverse, in 

La Carta dei Diritti Fondamentali dell’ Unione europea. Efficacia ed Effettività, a cura di V.Piccone 

e P.Pollicino, Editoriale Scientifica, 2018 p.301-315. 

36. La sentenza 269/2017 della Corte Costituzionale italiana: obiter “creativi” (o distruttivi?) sul ruolo 

dei giudici italiani di fronte al diritto dell’unione europea, Federalismi.it 3/2018 p.1-8. 

37. The Principle of Equality among Member States of the European Union, in The Principle of Equality 

in EU Law, Springer 2018 (ed by LS Rossi and F.Casolari) p.3-42. 

38. “Same Legal Value as the Treaties”? Rank, Primacy, and Direct Effects of the EU Charter of 

Fundamental Rights, 18 German Law Journal No 4 2017, p 771-798. 

39. Economic and Monetary Policies as Essential Elements of the EU Constitutional Debate, in Daniele-

Simone-Cisotta, Democracy in the EMU in the Aftermath of the Crisis, Springer 2017, p. 405-409. 

40. “Stesso valore giuridico dei Trattati”? Rango, primato ed effetti diretti della Carta dei Diritti 

fondamentali dell’Unione europea, ne Il Diritto dell’Unione europea, 2/2016, p.329-356. 



41. Equilibri istituzionali e metodi di integrazione dell’Unione: quale ruolo per la “nuova” 

Commissione europea?, Quaderni della rivista Il Diritto dell’Unione europea, n.8, 2016 p.65-89. 

42. Fundamental Values, Principles and Rights After The Treaty of Lisbon: the Long Journey Toward 

An European Constituional Identity, in Europe(s),Droit(s) européen(s), Liber Amicorum in onore del 

Professor Vlad Constantinesco, Bruxelles, 2015, p.511-524. 

43. Il principio di uguaglianza fra gli Stati membri nell’Unione europea, in Il futuro delle 

Organizzazioni internazionali- L’avenir des organisations internationales (a cura di Michele 

Vellano), Collana SIDI, vol IX, Napoli, 2015 p.361-405. 

44. A New Revision of the EU Treaties After Lisbon?, in The EU after Lisbon. Amending or Coping with 

the Existing Treaties? (a cura di L.S. Rossi, F. Casolari), Heidelberg, 2014, p.3-19. 

45. Cooperazioni rafforzate, Commento agli articoli 20 TUE e 326-330 TFUE in Trattati dell'Unione 

europea (a cura di A. Tizzano), Milano, 2014 

46. Le competenze dell’UE, Commento agli articoli 2-6 TFUE in Commentario breve ai trattati 

dell’Unione Europea (a cura di F. Pocar e M.C. Baruffi), Milano, 2014 

47. L’Unione europea e il paradosso di Zenone. Riflessioni sulla necessità di una revisione del Trattato 

di Lisbona, ne Il Diritto dell’Unione europea, 4/2013, p.749-770. 

48. European Union. The process towards supranationality, in The Democratization of International 

Institutions (a cura di L. Levi, G. Finizio, N. Vallinoto), New York, 2014, p.158-167. 

49. EU Citizenship and the Free Movement of Heads of State: Hungary v. Slovak Republic, Common 

Market Law Review, 2013, 50, p.1451–1466. 

50. Fundamental Values, Principles and Rights After the Treaty of Lisbon: the long journey toward a 

EU System, in Fundamental Rights in Europe and China. Regional identities and Universalism (a 

cura di L.S. Rossi e G. Di Federico), Napoli, 2013, p.1. 

51. “Fiscal Compact” e Trattato sul Meccanismo di Stabilità: aspetti istituzionali e conseguenze 

dell'integrazione differenziata nell'UE, ne Il Diritto dell’Unione europea, 2/2012, p.293-309. 

52. Does the Lisbon Treaty provide a clearer Separation of Competences between EU and Member 

States?. in The EU Law after Lisbon (a cura di A. Biondi, P. Eeckhout, S. Ripley S.), Oxford, 2012, 

pp. 85 – 106. 

53. From EU Pillar to Area: the Impact of the Lisbon Treaty on the External Dimension of Freedom 

Security and Justice, ne Il Diritto dell’Unione europea, 4/2011, p.999- 1014. 

54. A New Inter-institutional Balance: Supranational vs. Intergovernmental Method After the Lisbon 

Treaty, in Scritti in onore di Ugo Draetta (a cura di Parisi, Fumagalli, Santini, Rinoldi), Napoli, 2011, 

p.645-659. 

55. L’affermazione del diritto internazionale privato e processuale europeo dopo il Trattato di Lisbona, 

in Il diritto internazionale privato e processuale dell'Unione europea. Materiale normativo e 

giurisprudenziale (a cura di L.S. Rossi e M. Mellone), Napoli, 2011, p.IX-XVI. 

56. A New Inter-institutional Balance: Supranational Vs. Intergovernmental Method after the Lisbon 

Treaty, in The European Union after the Lisbon Treaty, Bruxelles, 2011, p.90-107. 

57. La Carta dei diritti fondamentali dell'UE alla luce del Trattato di Lisbona, in Lo strumento 

costituzionale dell'ordine pubblico europeo (a cura di L. Mezzetti e A. Morrone), Torino, 2011, 

p.119-137. 

58. La sentenza del Bundesverfassungsgericht sul Trattato di Lisbona e le implicazioni sul processo di 

integrazione europea, in Rapporti tra ordinamenti e diritti dei singoli Studi degli allievi di Paolo 

Mengozzi (a cura di L.S. Rossi, E.Baroncini), Editoriale scientifica, 2010, p.91-116. 

59. Il quadro delle competenze dell'Unione dopo il Trattato di Lisbona, in Il Trattato di Lisbona. Le 

riforme istituzionali e le nuove competenze per affrontare le grandi sfide della globalizzazione (a 

cura di L. Vassallo), Bruxelles, 2010, p.61-66. 

60. Les rapports entre la Charte des droits fondamentaux et le Traité de Lisbonne, in Chemins de 

l'Europe, in Mélanges en l'honneur de Jean Paul Jacqué, Parigi, 2010, p.609-625. 

61. Democrazie e diritti fondamentali: coerenza dell'azione esterna dell'UE e politica verso il 

Mediterraneo, in Europa e Mediterraneo. Le regole per la costruzione di una società integrata (a 



cura di E. Triggiani), Atti del XIV Convegno della Società Italiana di Diritto internazionale, Napoli, 

2010, p.517-542. 

62. I principi enunciati dalla sentenza della Corte costituzionale tedesca sul Trattato di Lisbona: 

un'ipoteca sul futuro dell'integrazione europea?, Rivista di Diritto Internazionale, 2009, p.993-1020. 

63. Il rapporto fra Trattato di Lisbona e Carta dei diritti fondamentali dell'UE, in Le scommesse 

dell'Europa, Diritti, Istituzioni, Politiche (a cura di G Bronzini, F Guarriello, V Piccone), Roma, 2009 

p.73-8. 

64. How Fundamental are Fundamental Principles? Primacy of the EU Law, Principles of the national 

Constitutions and Fundamental Rights after Lisbon, in Diritti individuali e giustizia internazionale: 

Liber Fausto Pocar, Milano, 2009, p. 801-822. 

65. Coerenza ed efficacia dell'azione esterna dell'Unione europea: le innovazioni previste dal Trattato 

di Lisbona, in L’Europa nel sistema internazionale (a cura di G. Laschi, M.Telò), Bologna, 2009, 

pp. 289-303. 

66. How Fundamental is a Fundamental Principle? Primacy and Fundamental Rights after the Lisbon 

Treaty, Yearbook of European Law, Oxford, 2008, p 65-89. 

67. Recent Pro-European Trends of the Italian Constitutional Court, Common Market Law Review, 

2009, p. 319-331. 

68. De l'avis à l'arrêt Mox, in Démocratie, cohérence et transparence, Vers une constitutionnalisation 

de l'Union européenne? (a cura di M. Dony e L.S. Rossi), 2009 Bruxelles, p.155-169. 

69. Intégration différenciée et relations de l'Union européenne avec les Etats tiers, in L’action extérieure 

de l'Union Européenne (a cura di C. Franck et G. Duchenne), Bruxelles, 2008 p.89-99. 

70. La cittadinanza dell'Unione europea, in Il processo di integrazione europea: un bilancio di 50 anni 

dopo i Trattati di Roma (a cura di A.Tizzano), Torino, 2008, pp. 69-85. 

71. Il diritto europeo rompe gli argini …, in L'influenza del diritto dell'Unione europea sullo studio delle 

discipline giuridiche (a cura di LS Rossi and G. Di Federico), Napoli, 2008, p.1-8. 
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