
 

 

 

GEOPOLITICAL REPORT 

VOLUME 1 

YEAR 2023  

 

  

ISSN 2532-845X 

 



SpecialEurasia Geopolitical Report Vol.1/2023  ISSN 2532-845X 

 

Page 1 

 

Geopolitical Report 

Publisher: SpecialEurasia 

Website: www.specialeurasia.com  

Email: info@specialeurasia.com  

Online ISSN: 2532-845X 
Date: March 2023 

Publisher: SpecialEurasia 

Editors: Silvia Boltuc, Giuliano Bifolchi 

Country: Italy 
City: Rome 
Address: Via Torrenova, 407  
Language: Italian, German, English 

SpecialEurasia 

SpecialEurasia is a geopolitical Intelligence platform that transforms events into valuable outlooks, 
allowing public and private institutions, organisations, and individuals to confidently understand 
the increasingly complex international environment. 
Our Mission 
SpecialEurasia helps our members and partners to understand and navigate a complex and ever-
changing global environment. Therefore, SpecialEurasia provides solid Intelligence for the decision-
making process in international relations, security, and economics, supporting public companies and 
institutions with written and oral reports, risk assessments, infographics, tailored interactive maps, 
consulting and training courses. 
Our Methodology 
SpecialEurasia develops comprehensive, independent, and unbiased analysis by examining current 
events through our geopolitical methodology. This allows us to interpret the meaning of today’s 
global events, block out the noise, inform decision-making and develop a more accurate view of the 
future. 
Our Network 
We have developed a solid network of international partners, contacts and sources which support 
our activities and projects. SpecialEurasia is not a media agency. Therefore, our goal is not to report 
daily news and events. By contrast, we want to read behind the lines of relevant events and inspect a 
single case from different points of view. 
Geopolitical Report 
SpecialEurasia’s publication, Geopolitical Report ISSN 2532-845X, aims at investigating the current 
geopolitical and socio-cultural events and trends which are shaping the world of international rela-
tions, business and security creating a debate by allowing scholars and professional experts to share 
their views, perspectives, work results, reports and research findings. One can submit manuscripts, 
analytical reports, critical responses, short articles, commentaries, book reviews to info@special-
eurasia.com. 
Information about the organization’s goals, activities, projects and publications which can be freely 
downloaded can be found on the website www.specialeurasia.com. 
Copyright © 2022 SpecialEurasia 
All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, distributed, or transmitted in any 
form or by any means, including photocopying, recording, or other electronic or mechanical methods, 
without the prior written permission of the publisher, except in the case of brief quotations embodied 
in critical reviews and certain other noncommercial uses permitted by copyright law. For permission 
requests, write to the publisher, addressed “Attention: Permissions Coordinator,” at info@special-
eurasia.com 

  

  



SpecialEurasia Geopolitical Report Vol.1/2023  ISSN 2532-845X 

 

Page 2 

 

 

Indice 

Analisi e valutazione del rischio geopolitico  in Asia centrale ................................................. 3 

Introduzione .........................................................................................................................4 

Geopolitica dell’Asia centrale:  interessi internazionali e attori regionali ........................... 5 

Asia centrale tra cooperazione regionale, crisi politiche locali  e terrorismo ..................... 8 

Conclusione ......................................................................................................................... 13 

Cambiamenti climatici, IDPs e terrorismo: preospettive future in Asia ............................... 15 

Introduzione ....................................................................................................................... 16 

IDPs: chi sono e perché sono in crescita ............................................................................ 17 

I campi per gli IDPs come campi di recruitment per i terroristi ....................................... 18 

Asia centrale ....................................................................................................................... 20 

La regione AfPak ................................................................................................................ 23 

Conclusioni ......................................................................................................................... 27 

Geostrategia e competizione militare nell’Asia-Pafico ......................................................... 29 

Introduzione ...................................................................................................................... 29 

La strategia militare cinese ................................................................................................ 30 

La strategia militare degli Stati Uniti ................................................................................. 35 

Conclusioni ........................................................................................................................ 39 

 

 

 

  



SpecialEurasia Geopolitical Report Vol.1/2023  ISSN 2532-845X 

 

Page 3 

 

Analisi e valutazione del rischio geopolitico  

in Asia centrale 

Silvia Boltuc* & Giuliano Bifolchi** 

Abstract in English 

In recent years, the international arena has experienced several critical issues 

that have increased global geopolitical risk, such as the pandemic, terrorism 

and jihadist propaganda, the Ukraine conflict, and the economic crisis. Central 

Asia has not been immune from these phenomena: in 2022, the region faced a 

series of regional problems and external geopolitical pressures. This paper 

wants to evaluate Central Asia's geopolitical risk by examining the regional ge-

opolitical dynamics and the problems that could lead to destabilisation and 

lack of security and, therefore, affect the internal stability of the Central Asian 

republics and the possibility of attracting investment. 

Keywords: Central Asia, geopolitical risk, security, terrorism, economy 

Abstract in Italiano 

Gli ultimi anni hanno visto il panorama internazionale affrontare criticità che 

hanno elevato il rischio geopolitico mondiale. La pandemia, il terrorismo, il 

conflitto in Ucraina, la crisi economica. L’Asia centrale non è rimasta immune 

da questi fenomeni e nel 2022 la regione ha dovuto affrontare una serie di cri-

ticità interne e le pressioni geopolitiche esterne. Obiettivo di questo paper è 

quello di valutare il rischio geopolitico della regione centrasiatica prendendo 

in esame le dinamiche geopolitiche regionali e le problematiche che potreb-

bero comportare destabilizzazione e mancanza di sicurezza, fattori che influi-

rebbero sulla tenuta interna delle repubbliche centrasiatiche così come sulla 

possibilità di attrarre investimenti. 

Parole chiave: Asia centrale, rischio geopolitico, sicurezza, terrorismo, eco-

nomia 

*   Silvia Boltuc, SpecialEurasia Managing Director, is an international affairs specialist, business consult-
ant and political analyst who has supported private and public institutions in decision-making by providing 
reports, risk assessments, and consultancy. She is also the Director of the Energy & Engineering Department 
of CeSEM – Centro Studi Eurasia Mediterraneo and an editor/analyst at the Italian media agencies Notizie 
Geopolitiche, Opinio Juris, and European Affairs Magazine. Previously, she worked as an Associate Director 
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Introduzione 

Il conflitto in Ucraina iniziato nel febbraio 2022, il ritiro delle truppe statunitensi dall’Af-

ghanistan nell’agosto 2021 che ha favorito la presa del potere dei talebani a Kabul, le econo-

mie internazionali in difficoltà a seguito degli anni di pandemia da Covid-19 così come la 

perenne minaccia del terrorismo internazionale sono alcuni dei fattori che elevano il rischio 

geopolitico mondiale.  

È possibile definire il rischio geopolitico come il pericolo associato alle guerre, agli episodi 

di terrorismo e alle tensioni tra gli Stati che influiscono sul normale e pacifico corso delle 

relazioni internazionali.1  

Tale descrizione può essere integrata con quella che definisce il rischio geopolitico come l’in-

sieme dei pericoli politici, economici, militari e sociali che emergono dal coinvolgimento 

delle nazioni negli affari internazionali, in special modo quando si registrano eventi come 

un cambio di governo, un conflitto o una crisi. Le conseguenze dei rischi geopolitici possono 

essere avvertite non solo nel paese in cui si verificano dei cambiamenti repentini o si mate-

rializzano delle minacce alla sicurezza, ma anche sull’intera comunità internazionale a causa 

del processo di globalizzazione che ha creato una interconnessione tra le economie e le so-

cietà mondiali.2 

Il rischio geopolitico ha un impatto evidente sul commercio, la sicurezza e le relazioni poli-

tiche globali e rappresenta un detrattore per il processo innovativo, in special modo nel set-

tore privato.3 

Partendo da questi assunti, è importante comprendere quali eventi/fattori possono influen-

zare le dinamiche dell’Asia centrale ed elevarne il rischio geopolitico. Tale regione, infatti, è 

parte dell’Heartland, secondo la teoria elaborata da Halford Mackinder, il cui controllo da 

parte di una potenza ne garantirebbe il dominio del World Island (isola mondo) e, di conse-

guenza, dello scacchiere globale.4  

 
1 Dario Caldara, Matteo Iacoviello, «Measuring Geopolitical Risk», International Finance Discussion Paper, 
vol. 2018, fasc. 1222, febbraio 2018: 2. 
2 «Geopolitical Risk», Geopolitical Futures, s.d., https://geopoliticalfutures.com/risk/. 
3 Vivek Astvansh, Wesley Deng, Adnan Habib, «Research: When Geopolitical Risk Rises, Innovation Stalls», 
Harvard Business Review, marzo 3, 2022, https://hbr.org/2022/03/research-when-geopolitical-risk-rises-
innovation-stalls. 
4 Halford J. Mackinder, «The Geographical Pivot of History», The Geographical Journal, vol. 23, fasc. 4, 1904, 
pp. 421–437. 
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Andando ad analizzare i recenti eventi e sviluppi della regione centrasiatica, tale ricerca si 

pone come obiettivo finale quello di valutare il rischio geopolitico e quali possono essere i 

principali trend da monitorare in modo da prevenire ulteriori minacce alla sicurezza e sta-

bilità interna e supportare il mondo imprenditoriale nell’elaborare una strategia di investi-

mento volta a ridurre rischi e perdite economiche. 

Proprio parlando del mondo dell’economia e degli investimenti occorre notare come il ri-

schio geopolitico crea quel clima di incertezza che influenza i mercati finanziari e i decision-

makers inducendoli a limitare la loro operatività e investimenti così come comporta un ri-

tardo o rallentamento nella spesa di acquisto dei consumatori dando vita a un processo che 

impatta le economie nazionali e quella globale.5 

Questo studio fornirà prima una panoramica delle dinamiche geopolitiche centrasiatiche, 

così come degli attori internazionali e regionali coinvolti, per poi prendere in esame i feno-

meni destabilizzanti esistenti in Asia centrale, processo necessario per stimare, nella parte 

conclusiva di questa ricerca, il livello di rischio geopolitico regionale. 

Geopolitica dell’Asia centrale:  

interessi internazionali e attori regionali 

Come detto in precedenza, l’Asia centrale gioca un ruolo importante nello scacchiere mon-

diale grazie alla sua posizione che la denota come punto di passaggio tra Europa e Asia e alle 

risorse naturali di cui dispone che negli anni hanno attirato l’interesse di diverse compagnie 

straniere.  

Attualmente l’Asia centrale è coinvolta in quello che è stato definito come il New Great 

Game (Nuovo Grande Gioco) che vede opporsi Stati Uniti, Russia e Cina.6 Facendo riferi-

mento alla nozione di Great Game utilizzata per indicare lo scontro in Asia centrale tra l’im-

pero zarista e quello britannico nell’Ottocento,7 con il termine New Great Game oggigiorno 

 
5  Jeffrey Kleintop, «Investors’ Guide to Geopolitical Risk», Schwab Brokerage, febbraio 12, 2023, 
https://www.schwab.com/learn/story/investors-guide-to-geopolitical-risk; Philip Haddon, «How geopolitics 
impacts investment returns and what can you do about it?», Schroders, settembre 9, 2019, 
https://www.schroders.com/ru/insights/economics/how-does-geopolitics-impact-investment-returns-and-
what-can-you-do-about-it/. 
6 Paolo Pizzolo, Andrea Carteny, «The “New Great Game” in Central Asia: From a Sino-Russian Axis of Con-
venience to Chinese Primacy?», The International Spectator, vol. 57, fasc. 2, 2022, pp. 85–102; Ishikawa, «The 
new Great Game: Central Asia struggles to balance three powers», Nikkei Asia, ottobre 20, 2021, 
https://asia.nikkei.com/Spotlight/The-Big-Story/The-new-Great-Game-Central-Asia-struggles-to-balance-
three-powers. 
7 Peter Hopkirk, The Great Game. On Secret Service in High Asia, London, John Murray, 1990; Craig Murray, 
Sikunder Burnes. Master of the Great Game, Edinburgh, Birlin, 2016. 
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si può indicare il confronto/scontro che coinvolge sempre nella regione centrasiatica le tre 

grandi potenze mondiali che, a partire dalla caduta dell’URSS, hanno tentato di colmare il 

vuoto di potere generato dal fallimento dell’esperienza sovietica.  

In questo Nuovo Grande Gioco gli Stati Uniti hanno visto aumentare la loro presenza in Asia 

centrale dopo l’invasione dell’Afghanistan nel 2001 che permise a Washington di utilizzare 

le basi militari regionali per condurre le proprie attività logistiche e di coordinamento delle 

forze militari presenti sul territorio afghano. Trend che nell’ultima decade ha registrato un 

cambiamento di direzione (in special modo dal 2013) e che, con il ritiro delle forze armate 

statunitensi dall’Afghanistan, avrebbe potuto estromettere definitivamente la Casa Bianca 

dal settore militare e difesa centrasiatico, eventualità che però Washington sta cercando di 

evitare attraverso la firma di accordi di cooperazione con le repubbliche centrasiatiche per 

la sicurezza, la difesa e la lotta al terrorismo. All’aspetto militare si aggiunge quello econo-

mico e sociale considerando i diversi tentativi statunitensi di promuovere ulteriormente il 

proprio soft power attraverso investimenti in loco e organizzazioni che operano nella società 

civile. La chiusura nel 2017 dell’ufficio di collegamento della NATO in Asia centrale8 e l’at-

tenzione sempre più crescente di Washington per l’Asia-Pacifico ha indotto in molti a pen-

sare che gli Stati Uniti stessero ‘abbandonando’ la regione, affermazione smentita dalla 

nuova Strategia degli Stati Uniti per l’Asia Centrale 2019-2025 elaborata durante la presi-

denza di Donald Trump che vede tra gli obiettivi primari la prosperità economica regionale, 

l’integrità e la sovranità territoriale.9 

Se la strategia statunitense in Asia centrale ha subito dei cambiamenti ed è stata adattata 

negli anni, fattori che non devono essere interpretati come un ‘abbandono’ di Washington 

della regione come ha testimoniato la visita del Segretario di Stato statunitense Antony Blin-

ken ad Astana e Tashkent nel febbraio 2023,10 differente è il caso della Federazione Russa 

che vede la regione come parte del suo blizhnee zarubezhe (vicino estero)11 e lebensraum 

(spazio vitale) dove promuovere l’Unione Economica Eurasiatica (UEE) e  l’Organizzazione 

per il Trattato di Sicurezza Collettiva (CSTO) per favorire maggiore cooperazione economica, 

 
8 «Office of the NATO Liaison Officer (NLO) in Central Asia (Archived)», North Atlantic Treaty Organization, 
7, https://www.nato.int/cps/en/natohq/topics_107902.htm; Joshua Kucera, «NATO Closes Shop in Central 
Asia», Eurasianet, novembre 17, 2016, https://eurasianet.org/nato-closes-shop-central-asia. 
9 United States Strategy for Central Asia 2019-2025: Advancing Sovereignity and Economic Prosperity, 
Washington, D.C., US Department of State, febbraio 5, 2020, https://www.state.gov/wp-content/up-
loads/2020/02/FINAL-CEN-Strategy-Glossy-2-10-2020-508.pdf. 
10 Silvia Boltuc, «Antony Blinken visited Kazakhstan and confirmed US interests in Central Asia», Special-
Eurasia, febbraio 28, 2023, https://www.specialeurasia.com/2023/02/28/antony-blinken-central-asia/. 
11 Xuashen Zhao, «Rossija i ejo blizhnee zarubezh’e: vyzovy i perspektivy», Rossija v global’noj politike, s.d., 
https://globalaffairs.ru/articles/rossiya-i-blizhnee-zarubezhe/. 
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politica e militare e, conseguentemente, evitare l’affermazione di competitors esterni, in pri-

mis i paesi occidentali.12  

La presenza russa in Asia centrale è divenuta ancor più fondamentale e strategica per il 

Cremlino dopo l’inizio del conflitto ucraino e l’imposizione delle sanzioni occidentali ai 

danni di Mosca: la regione rappresenta, infatti, un mercato utile per aggirare le sanzioni 

nonché punto di passaggio per destinare le esportazioni russe verso il Medio Oriente, il Sub-

continente Indiano e l’Estremo Oriente, mercati divenuti fondamentali per controbilanciare 

la perdita dei consumatori europei. Il primo summit “Asia centrale – Russia” che si è svolto 

nell’ottobre 2022 ha confermato la volontà di Mosca di giocare un ruolo primario nella re-

gione centrasiatica e contrastare le attività in loco degli Stati Uniti e dell’Unione Europea 

così come monitorare la presenza finanziaria cinese in grande crescita e in grado di estro-

mettere o diminuire l’influenza russa nell’area.13 

Con il lancio della Belt and Road Initiative nel 2013 la Repubblica Popolare Cinese ha posto 

una grande attenzione all’Asia centrale divenendo negli anni uno dei principali investitori e 

partner commerciali riuscendo anche a superare la Federazione Russa. Essendo la regione 

strategicamente importante per la Nuova Via della Seta cinese, progetto che riflette le aspi-

razioni di superpotenza di Pechino, il governo cinese ha finanziato copiosamente la realiz-

zazione di una rete di trasporti, gasdotti e oleodotti centrasiatici in modo da favorire la con-

nessione di merci e persone e supportare il bisogno energetico nazionale. Considerando l’at-

tuale situazione dell’Asia-Pacifico che vede Washington e Pechino in aperto scontro per il 

controllo dell’area e per la questione di Taiwan, qualora la Repubblica Popolare Cinese non 

dovesse riuscire ad affermarsi nel contesto marittimo del Pacifico, Pechino potrebbe sempre 

‘ripiegare’ per le proprie attività commerciali sull’Asia centrale e sulla rotta terrestre della 

Belt and Road Initiative, motivo per il quale è necessario che le repubbliche centrasiatiche 

siano stabili, sicure e percorrano la strada dell’integrazione regionale.14 

Alle potenze internazionali è doveroso aggiungere quelle regionali come la Turchia che con 

l’ideologia del pan-turchismo e l’Organizzazione degli Stati Turchi mira a estendere la sua 

 
12 Timofej Bordachjov, «Rossija i Central’naja Azija: mezhdu pragmatizmom i geopolitikoj», Valdai Club, mag-
gio 18, 2021, https://ru.valdaiclub.com/a/highlights/rossiya-i-tsentralnaya-aziya-pragmatizm-i-geopolitika/. 
13 Giuliano Bifolchi, «“Central Asia-Russia” summit confirms regional cooperation», Geopolitical Report ISSN 
2785-2598, vol. 24, fasc. 15, ottobre 2022, https://www.specialeurasia.com/2022/10/14/central-asia-russia-
summit/. 
14 Joanna Lillis, «Kitaj velit stranam Central’noj Azii ne vmeshivat’sja v geopolitiku», Eurasianet, giugno 9, 
2022, https://russian.eurasianet.org/китай-велит-странам-центральной-азии-не-вмешиваться-в-
геополитику; Xiangming Chen, Fakhmiddin Fazilov, «Re-centering Central Asia: China’s “New Great Game” 
in the old Eurasian Heartland», Palgrave Communications, vol. 4, fasc. 71, 2018, pp. 1–12. 
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influenza nell’Asia centrale puntando sull’elemento culturale e linguistico come apripista 

per gli accordi di natura economica, politica e militare.15 Anche le monarchie del Golfo sono 

molto attive nella promozione della loro politica estera in loco attraverso i finanziamenti dei 

progetti infrastrutturali e di sviluppo economico, gli aiuti umanitari e la promozione reli-

giosa.16 Nell’equazione delle dinamiche geopolitiche e strategiche centrasiatiche non si può 

non considerare l’Iran che dal canto suo cerca di influenzare le politiche regionali, in primis 

quelle del Tajikistan facendo leva su un comune passato storico-culturale e linguistico, ma 

non dimenticando di creare rapporti e cooperazione con le altre repubbliche centrasiatiche 

che per la loro posizione potrebbero favorire l’esportazione delle merci e degli idrocarburi di 

Teheran verso i mercati dell’Estremo Oriente.17 

Asia centrale tra cooperazione regionale, crisi politiche locali  

e terrorismo 

Uno spartiacque nelle dinamiche politiche, economiche e sociali dell’Asia centrale è stato il 

ritiro delle forze militari statunitensi dall’Afghanistan nel 2021 così come l’ascesa al potere 

dei talebani che sono riusciti a stabilire nuovamente l’Emirato Islamico nel territorio af-

ghano. Importante e non secondario è stato anche l’impatto del conflitto ucraino che ha pro-

dotto sanzioni occidentali ai danni della Federazione Russa con ricadute anche nel mercato 

centrasiatico. 

È possibile affermare che interessi di attori stranieri, il terrorismo, l’autoritarismo e il ral-

lentamento economico potrebbero minacciare la sicurezza e la stabilità regionale e aumen-

tarne il rischio geopolitico. 

La minaccia terroristica proveniente dall’Afghanistan così come le possibili conseguenze 

economiche derivanti dagli anni di pandemia da Covid-19 e dalle sanzioni occidentali alla 

Russia a causa del conflitto in Ucraina hanno spinto le repubbliche centrasiatiche ad adope-

rarsi per favorire la cooperazione e stabilità regionale. Cooperazione che però potrebbe non 

 
15 Giuliano Bifolchi, «Geopolitics of Turkey and pan-Turkism in Central Asia», Geopolitical Report ISSN 2785-
2589, vol. 7, fasc. 2, maggio 2021, https://www.specialeurasia.com/2021/05/05/turkey-pan-turkism-central-
asia/. 
16 Emrah Kaya, «Strany Persidskogo zaliva v mnogovektornoj vneshnej politike Central’noj Azii», ANKASAM 
| Ankara Kriz ve Siyaset Araştırmaları Merkezi, settembre 30, 2022, https://www.ankasam.org/страны-
персидского-залива-в-многовек/?lang=ru; M.A. Subh, «Ob otnoshenijah stran-chlenov SSAGPZ s gosudar-
stvami Central’noj Azii», Institut Blizhnego Vostoka, giugno 3, 2012, http://www.iimes.ru/?p=14850. 
17 Silvia Boltuc, «Iran’s interests and strategy in Central Asia», Geopolitical Report ISSN 2785-2589, vol. 23, 
fasc. 1, settembre 2022, https://www.specialeurasia.com/2022/09/07/iran-interests-central-asia/. 
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incontrare il favore di tutte le repubbliche centrasiatiche,18 in special modo di Tajikistan e 

Kyrgyzstan considerando che Dushanbe e Bishkek devono ancora gestire la disputa dei con-

fini che lo scorso settembre 2022 ha causato una escalation militare con vittime tra le forze 

armate e i civili di entrambe le parti.19  

Tensione tra Tajikistan e Kyrgyzstan sulla demarcazione di 984 chilometri di frontiera ge-

nerata a seguito della caduta dell’Unione Sovietica e che riguarda non solo l’aspetto territo-

riale, ma anche quello economico-sociale, perché dalla definizione dei confini dipende anche 

la gestione delle risorse idriche e dei terreni dediti al pascolo della regione. Negli anni gli 

scontri tra la popolazione locale di entrambi i paesi così come tra le guardie di frontiera 

hanno generato continua tensione sia nei rapporti tra Dushanbe e Bishkek sia a livello re-

gionale anche se le due repubbliche centrasiatiche sono entrambe membri della CSTO a 

guida russa. 

Nel settembre 2022 gli scontri armati di frontiera hanno causato 63 vittime e 195 feriti tra 

la popolazione kirghiza e 74 vittime tra la popolazione tagika elevando il rischio geopolitico 

e allarmando gli attori regionali sullo scoppio di un possibile conflitto.20 Tensione che oggi-

giorno sembrerebbe essere stata gestita dalle parti e indirizzata verso la via del dialogo come 

confermato dal protocollo di intesa sulla stabilizzazione della situazione al confine per il rag-

giungimento della pace firmato il 19 settembre 2022 da entrambe le parti, a cui ha fatto 

seguito la telefonata intercorsa tra il presidente tagiko Emomali Rahmon e quelli kirghizo 

Sadyr Zhaparov nel gennaio 2023 così come gli incontri tra le due delegazioni per la delimi-

tazione dei confini avvenuti tra il 3 e il 9 febbraio 2023 a Bishkek e il 10 marzo 2023 a Du-

shanbe.21 

Un processo di negoziazione e demarcazione dei confini che, però, dovrà prendere in esame 

anche quello della gestione delle risorse idriche e dei terreni per evitare che i cittadini dei 

 
18 Navbahor Imamova, «Central Asian States Talk Cooperation but Integration Remains a Dream», VOA, luglio 
26, 2022, https://www.voanews.com/a/central-asian-states-talk-cooperation-but-integration-remains-a-
dream-/6674965.html. 
19 Luca Urciuolo, «Kyrgyzstan and Tajikistan: analysis of a border dispute», Geopolitical Report ISSN 2785-
2589, vol. 23, fasc. 6, settembre 2022, https://www.specialeurasia.com/2022/09/29/kyrgyzstan-tajikistan-
borders/.  
20 «Imena 83 zhertv konflikta 14-17 sentjabrja na tadzhiksko-kyrgyzskoj granice», Radio Ozodi, settembre 20, 
2022, https://rus.ozodi.org/a/32042707.html; Aijan Sharshenova, «More than a ‘Border Skirmish’ Between 
Kyrgyzstan and Tajikistan», The Diplomat, settembre 19, 2022, https://thediplomat.com/2022/09/more-
than-a-border-skirmish-between-kyrgyzstan-and-tajikistan/. 
21  Antonia Robson, «Kyrgyzstan and Tajikistan to hold border talks», Foreign Brief, marzo 10, 2023, 
https://foreignbrief.com/daily-news/kyrgyzstan-and-tajikistan-to-hold-border-talks/; «Tajikistan and Kyr-
gyzstan discussed territorial issues», SpecialEurasia, gennaio 14, 2023, https://www.specialeura-
sia.com/2023/01/14/tajik-kyrgyz-territorial-issues/. 
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due paesi alimentino tensioni. In tale ottica gli incontri avvenuti tra il segretario generale 

della CSTO Imangali Tasmagambetov con il presidente kirghizo Sadyr Japarov il 10 marzo 

2023 e con il presidente tagiko Emomali Rahmon il 13 marzo 2023 potrebbero rappresen-

tare un elemento di stabilità regionale e la volontà dell’organizzazione di giocare un ruolo 

maggiore nelle dinamiche tra Dushanbe e Bishkek.22 

Se la cooperazione regionale ha come ostacolo il difficile rapporto tagiko-kirghizo, analiz-

zando globalmente l’Asia centrale emergono elementi di criticità come la corruzione, forme 

di governo che, seppur promosse come democratiche, propendono invece verso il totalitari-

smo o un forte regime centrale, e la crisi economica derivante dalla pandemia così come 

dall’impatto a livello mondiale del conflitto ucraino. Queste problematiche sono emerse 

maggiormente nel 2022 causando proteste e manifestazioni e un clima di incertezza e insod-

disfazione che non solo allarma gli investitori, ma fornisce anche terreno fertile per la pro-

paganda jihadista e per il processo di radicalizzazione.23 A queste criticità si devono aggiun-

gere quelle prettamente economiche che vedono le repubbliche centrasiatiche dover affron-

tare diverse sfide interne ed esterne a causa di debolezza nei modelli economici, elevata 

esposizione a shock esterni, inefficienza nella spesa pubblica e mancanza di personale, as-

senza di esportazioni diversificate, e pressioni esterne.  

Complessità e problemi regionali che nel 2022 hanno generato diversi movimenti di protesta 

e opposizione nelle repubbliche centrasiatiche. Ad esempio, nel gennaio 2022 si sono regi-

strate manifestazioni contro il rincaro dei prezzi del carburante in Kazakhstan e, per ripor-

tare l’ordine e mantenere la stabilità nel paese, il presidente kazako Kassym-Jomart Tokayev 

è stato costretto ad imporre lo stato d’emergenza e si è avvalso del supporto militare della 

CSTO. Le vittime e gli arresti hanno lasciato il Kazakhstan con un clima di incertezza che ha 

spinto la leadership del paese, in primis il presidente, a dare il via a un processo di riforme 

 
22 Giuliano Bifolchi, Silvia Boltuc, «Kyrgyzstan-Tajikistan border dispute: might CSTO guarantee regional se-
curity?», SpecialEurasia, marzo 15, 2023, https://www.specialeurasia.com/2023/03/15/csto-kyrgyzstan-ta-
jikistan/; «V Dushanbe sostojalas’ vstrecha Prezidenta Tadzhikistana Jemomali Rahmona s General’nym 
sekretarem ODKB Imangali Tasmagambetovym», Organizacija Dogovora o kollektivnoj bezopasnosti, marzo 
13, 2023, https://odkb-csto.org/news/news_odkb/v-dushanbe-sostoyalas-vstrecha-prezidenta-tadzhiki-
stana-emomali-rakhmona-s-generalnym-sekretarem-odk/#loaded; «Prezident Kyrgyzskoj Respubliki Sadyr 
Zhaparov vstretilsja s General’nym sekretarjom ODKB», Organizacija Dogovora o kollektivnoj bezopasnosti, 
marzo 10, 2023, https://odkb-csto.org/news/news_odkb/prezident-kyrgyzskoy-respubliki-sadyr-zhaparov-
vstretilsya-s-generalnym-sekretaryem-odkb/#loaded. 
23 Giuliano Bifolchi, «Central Asian republics between socio-economic projects, popular protests, terrorist 
threats and the Afghan dilemma», SpecialEurasia, luglio 22, 2022, https://www.specialeura-
sia.com/2022/07/22/central-asia-problems-economy/; Azimzhan Hitahunov, «Riski korrupcii: primer cen-
tral’noj Azii», Eurasian Research Institute, 2020, https://www.eurasian-research.org/publication/the-risks-
of-corruption-the-case-of-central-asia/?lang=ru. 
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e modernizzazione culminato con il referendum per la modifica della Costituzione, l’orga-

nizzazione anticipata di elezioni presidenziali che hanno confermato la leadership di To-

kayev, e una riforma del Majilis (Camera bassa del Parlamento) e dei maslikhat (organo 

legislativo locale) che è convogliata nelle elezioni parlamentari di marzo 2023.24 

Nel maggio 2022 la Regione Autonoma del Gorno-Badakhshan (GBAO) in Tajikistan ha vi-

sto il succedersi di una serie di proteste contro il governo locale e centrale accusati entrambi 

di reprimere le libertà della popolazione. Il 14 maggio 2022 diverse centinaia di persone 

nella capitale del Gorno-Badakhshan, Khorugh, erano scese in piazza per protestare e chie-

dere le dimissioni del capo della regione, Alisher Mirzonabot, e del sindaco di Khorugh, Rizo 

Nazarzoda, la rimozione di tutti i blocchi stradali nella città e la fine della persecuzione dei 

residenti del Badakhshan. Come risposta a tali proteste, il governo centrale tagiko ha eti-

chettato la manifestazione come una ‘azione illegale’ e dato il via ad una ‘operazione antiter-

rorismo’ dichiarando che membri di gruppi terroristici internazionali avevano bloccato ille-

galmente l’autostrada Dushanbe-Khorugh-Kulma in un tratto nella regione di Rushan con 

l’obiettivo finale di destabilizzare la situazione socio-politica regionale.25 Quanto avvenuto 

nel Gorno-Badakhshan sottolinea la problematica interna di gestione di una regione tran-

sfrontaliera strategicamente importante a livello regionale così come lo scontro tra l’autorità 

centrale di Dushanbe e la popolazione del Pamir. L’utilizzo della forza militare dovuta, se-

condo le fonti ufficiali tagike, alla necessità di riportare la stabilità locale e contrastare le 

minacce del terrorismo denota la gravità e criticità della questione del Gorno-Badakhshan 

nella politica interna di Dushanbe.26 

A concludere una serie di mesi intensi di proteste e agitazioni in Asia centrale sono state le 

manifestazioni avvenute nel luglio 2022 nella Repubblica autonoma del Karakalpakstan in 

Uzbekistan. Così, il 1° luglio 2022, a Nukus migliaia di persone sono scese in piazza per pro-

testare contro le modifiche proposte alla Costituzione uzbeka ritenute secondo molti come 

un tentativo del governo di Tashkent di escludere il diritto all’autonomia per la secessione 

 
24 Silvia Boltuc, «Geopolitics of parliamentary elections in Kazakhstan», SpecialEurasia, marzo 15, 2023, 
https://www.specialeurasia.com/2023/03/15/kazakhstan-elections/. 
25 Giuliano Bifolchi, «Political tensions and security threats in Tajikistan», Geopolitical Report ISSN 2785-
2598, vol. 19, fasc. 11, maggio 2022, https://www.specialeurasia.com/2022/05/18/tajikistan-politics-secu-
rity/. 
26 Bruce Pannier, «Explainer | Why Tajikistan’s Pamiris don’t trust their government | Eurasianet», Eura-
sianet, maggio 23, 2022, https://eurasianet.org/explainer-why-tajikistans-pamiris-dont-trust-their-govern-
ment. 
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del Karakalpakstan.27 Considerando che le autorità ufficiali hanno definito tali manifesta-

zioni illegali, generate da una interpretazione errata delle riforme costituzionali e non pro-

grammate secondo quanto previsto dalla legge, le autorità locali hanno deciso di dispiegare 

le forze di polizia e di sicurezza per riportare l’ordine confermando il trend centrasiatico di 

usare la forza per gestire/reprimere forme di protesta dei cittadini secondo quanto visto in 

precedenza sia in Kazakhstan che nel Gorno-Badakhshan del Tajikistan. 

Oltre al problema di cooperazione regionale, gestione delle dispute transfrontaliere, e man-

tenimento dell’ordine pubblico, il terrorismo e la propaganda jihadista rappresentano un’ul-

teriore sfida alla sicurezza dell’Asia centrale. Il fenomeno del terrorismo presente nella re-

gione da diverse decadi è tornato al centro del dibattito e delle preoccupazioni dei governi 

locali a seguito del ritiro delle truppe statunitensi dall’Afghanistan e dell’ascesa al potere dei 

talebani. Il nuovo governo ad interim talebano ha creato maggiormente un terreno fertile 

per gruppi e attività terroristiche nel territorio nazionale così come hanno evidenziato la 

serie di attentati che si sono succeduti dall’agosto 2021 ad oggi ai danni della popolazione 

civile o di esponenti e membri talebani e l’eliminazione del leader di al-Qaeda, Ayman al-

Zawahiri nella capitale Kabul nell’agosto 2022 da parte di un drone statunitense.28 

Le repubbliche centrasiatiche, pertanto, guardando alla situazione afghana con elevato in-

teresse con il timore che l’Afghanistan possa divenire un ‘paradiso’ per i terroristi, in special 

modo per lo Stato Islamico che ha dimostrato la sua elevata attività di attacchi violenti e ha 

organizzato una propaganda jihadista incentrata sulla volontà di reclutare cittadini centra-

siatici come tagiki, uzbeki, kirghizi e uiguri.29 

Tra le repubbliche centrasiatiche maggiormente preoccupate dell’attuale situazione afghana 

c’è il Tajikistan che vede nell’affermazione dei talebani a Kabul una minaccia per la sicurezza 

della frontiera tagiko-afghana così come per la stabilità nazionale. Di rilievo è stata la notizia 

apparsa prima su diversi canali social e poi riportata dai media locali in merito alla creazione 

di Tehrik-e-Taliban Tajikistan (TTT) nell’Afghanistan settentrionale, organizzazione il cui 

 
27 Giuliano Bifolchi, «Mass riots and protests in the Uzbek autonomous Republic of Karakalpakstan», Special-
Eurasia, luglio 2, 2022, https://www.specialeurasia.com/2022/07/02/karakalpakstan-riots-uzbekistan/. 
28 Antony J. Blinken, «The Death of Ayman al-Zawahiri», United States Department of State, agosto 1, 2022, 
https://www.state.gov/the-death-of-ayman-al-zawahiri/; Giuliano Bifolchi, «US drone strikes killed al-Qaeda 
leader Ayman al-Zawahiri», SpecialEurasia, agosto 2, 2022, https://www.specialeura-
sia.com/2022/08/02/united-states-al-qaeda-zawahiri/. 
29 Riccardo Valle, «Islamic State Khurasan threatens Uzbekistan and Central Asia», Geopolitical Report ISSN 
2785-2598, vol. 19, fasc. 4, maggio 2022, https://www.specialeurasia.com/2022/05/05/islamic-state-uzbeki-
stan/. 
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scopo sarebbe quello di unire la popolazione del Tajikistan sotto il controllo talebano e ro-

vesciare il governo centrale di Dushanbe.30  

La minaccia del terrorismo negli ultimi anni ha indotto il Tajikistan in primis così come le 

altre repubbliche centrasiatiche a siglare accordi di cooperazione nel settore difesa e sicu-

rezza con Russia, Cina e Stati Uniti. Mosca ha aumentato il numero di forze militari presenti 

nella 201° base militare vicino a Dushanbe in Tajikistan come forma di cooperazione nel 

contrasto al terrorismo e nella difesa dei confini e la CSTO ha promosso esercitazioni volte 

a contrastare i diversi gruppi terroristici e una loro possibile attività militare in Asia centrale, 

mentre la Cina è riuscita a sfruttare la situazione per rafforzare i legami con alcune delle 

repubbliche centrasiatiche anche nel settore difesa e supportare la creazione di una base 

militare proprio nel Gorno-Badakhshan tagiko che confina non solo con l’Afghanistan, ma 

anche con la Regione Autonoma cinese dello Xinjiang.31 

Conclusione 

Quanto esaminato ha permesso di evidenziare alcune delle problematiche e fenomeni che 

influiscono sulle dinamiche centrasiatiche e ne elevano il rischio geopolitico. La necessità di 

promuovere la cooperazione regionale e la volontà di trasformare l’Asia centrale in un hub 

logistico si scontra con le tensioni transfrontaliere di alcuni paesi, la presenza di regimi cen-

trali forti che, seppur presentano un sistema di governo basato sulle elezioni, in diversi casi 

celano in realtà un sostrato riconducibile al periodo sovietico che premia un gruppo al potere 

e lascia poco spazio alla libertà politica, e la difficile gestione dei diversi gruppi etnici sono 

tutti fattori che possono essere sfruttati proprio dalla propaganda jihadista e dal quel terro-

rismo che si sta configurando come sempre più pressante nell’area.  

L’Asia centrale è parte integrante dell’UEE e della Belt and Road Initiative e quindi è neces-

saria la sua stabilizzazione e messa in sicurezza. Gli interessi delle potenze internazionali e 

degli attori regionali forniscono ulteriori elementi di instabilità anche se ogni singolo Paese 

che si interfaccia con le repubbliche centrasiatiche sottolinea come obiettivo primario sia 

l’integrità territoriale e la sicurezza dell’area.  

 
30 «V Afganistane obrazovano “Tehrik-e Taliban Tadzhikistan” (Dvizhenie talibov Tadzhikistana)», Center for 
Studying Regional Threats (CSRT), luglio 18, 2022, https://crss.uz/2022/07/18/v-afganistane-obrazovano-
texrik-e-taliban-tadzhikistan-dvizhenie-talibov-tadzhikistana/; Giuliano Bifolchi, «Tehrik-e Taliban Tajiki-
stan and terrorism in Tajikistan and Central Asia», SpecialEurasia, luglio 25, 2022, https://www.specialeura-
sia.com/2022/07/25/tehrik-e-taliban-tajikistan/. 
31 Giuliano Bifolchi, «Chinese military base in Tajikistan: regional implications», Geopolitical Report ISSN 
2785-2598, vol. 12, fasc. 13, ottobre 2021, https://www.specialeurasia.com/2021/10/28/chinese-military-
base-in-tajikistan-regional-implications/. 
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Il rischio geopolitico dell’Asia centrale potrebbe essere definito come medio con elementi 

che possono diminuire le problematiche regionali, in special modo nel settore dell’economia 

dove la possibilità di attrarre investimenti e favorire lo sviluppo economico-sociale potrebbe 

migliorare gli standard di vita dei cittadini locali, e altri invece che possono aumentare il 

pericolo di una destabilizzazione interna. Partendo da questo assunto è possibile dire che 

sarà fondamentale nel breve periodo monitorare le dinamiche centrasiatiche in relazione 

con gli interessi e le politiche degli attori regionali e internazionali, al problema dell’approv-

vigionamento idrico che potrebbe creare frizioni e scontri a livello regionale così come agli 

sviluppi nel vicino Afghanistan, Paese la cui possibile continua destabilizzazione potrà for-

nire linfa vitale al terrorismo internazionale e un centro di addestramento e collegamento 

delle attività jihadiste e criminali le cui conseguenze saranno fortemente riscontrabili pro-

prio nella vicina regione centrasiatica. 
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Cambiamenti climatici, IDPs e terrorismo: prospettive fu-

ture in Asia 

Ilenia Maria Calafiore * 

Abstract in English 

The world affected by climate change is a harbinger of new challenges. One of 

these certainly includes the management of thousands of people forced to flee 

their usual residences because they became no longer liveable. This is espe-

cially true in Asia, where climate change is hitting more violently and suddenly 

than in other areas of the world. Central Asia, with its desertification, and the 

region between Afghanistan and Pakistan are rapidly changing, and the future 

is worsening. In most cases, these people decide to move but to stay within 

national borders, becoming IDPs (Internally Displaced Persons). The lack of 

management of primary needs and their reintroduction into the social compo-

sition might transform refugee camps into recruitment camps for locally pre-

sent terrorist groups or for local groups linked to transnational terrorism. The 

trinomial climate change, consequences on the population and terrorism are 

destined, if the international community does not stop this trend, to be present 

on the global agendas in the years to come.  

Keywords: climate change, IDPs, terrorism, Asia, geopolitics 

Abstract in Italiano 

Il mondo investito dai cambiamenti climatici è foriero di nuove sfide. Una di 

questa include sicuramente quella di dover gestire una massa di persone co-

strette ad abbandonare il proprio luogo di residenza abituale perché non più 

vivibile.  Questo è vero soprattutto in Asia dove i cambiamenti climatici stanno 

colpendo in modo più violento e repentino che in altre zone del mondo. Luoghi 

come l’Asia Centrale, il Pakistan e l’Afghanistan stanno subendo forti devasta-

zioni che intaccano fortemente le economie già deboli di questi paesi e depri-

mono le condizioni di vita di chi li abita. Nella maggior parte dei casi queste 

persone rimangono nei confini nazionali, divenendo sfollati o, più precisa-

mente, IDPs (Internally Displaced Persons). La mancata gestione delle esi-

genze primarie e la loro re-immissione nel tessuto sociale rischia di trasfor-

mare i campi profughi in campi di reclutamento per i gruppi terroristi local-

mente presenti, anche in qualità di cellule del terrorismo transnazionale. Il tri-

nomio cambiamenti climatici, conseguenze sulla popolazione e terrorismo è 

destinato, se la comunità internazionale non provvederà a fermare questo 

trend, ad essere presente nelle agende internazionali negli anni a venire. 

Parole chiave: cambiamento climatico, IDPs, terrorismo, Asia, geopolitica 
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climate change and human migration. She is a member of the organisation “AIAIG – Associazione Italiana 
Analisti di Intelligence e Geopolitica” E-mail: ilenia.m.calafiore@gmail.com 

Introduzione 

L’onda dei cambiamenti climatici corre veloce. Sicuramente più veloce delle attività dei go-

verni di tutto il mondo volta ad arginare la marea. La metafora liquida è voluta ed evocativa: 

innalzamento del livello del mare, salificazione delle coste, inondazioni, sono solo alcuni dei 

fenomeni che da decenni, ma più violentemente nell’ultima decade, stanno colpendo non 

solo ma specialmente i paesi dell’Asia. Fenomeni che interessano paesi più o meno popolosi 

e che generano coloro per cui non c’è ancora una definizione codificata dal diritto interna-

zionale ma che sempre più spesso vengono chiamati Climate Change Refugees,1 Environ-

ment Refugees,2 o Climate-related Refugees.3 In queste etichette, ancora abbastanza vaghe, 

vengono fatti rientrare coloro che sono costretti ad abbandonare il loro luogo abituale di 

residenza a causa di un fenomeno naturale, sia che questo sia a lenta formazione (slow on-

set) come una desertificazione, in atto in questi anni in Asia Centrale, sia che ci si riferisca 

ad una formazione improvvisa (sudden on-set) come le inondazioni che sempre più spesso 

colpiscono Pakistan e Afghanistan. 

Questo paper ha l’obiettivo di mettere in relazione tre elementi:  

1. i cambiamenti climatici in atto in due aree identificate (Asia Centrale e regione AfPak); 

2. gli effetti che i cambiamenti climatici hanno sulla popolazione locale;  

3. le possibili correlazioni di tali effetti negativi sul terrorismo locale e transnazionale. 

I primi due elementi, già noti ed assodati dalla comunità scientifica, verranno esaminati 

dandone riscontro per mezzo della citazione di studi mentre il terzo si baserà sulla analogia 

con altri fenomeni simili già avvenuti in altre zone del mondo, in particolar in quelle 

dell’Africa.   

Per quanto concerne le regioni prese in esame ci si concentrerà sull’Asia Centrale, perché è 

un’area geografica sotto stress da molti anni dal punto di vista ambientale senza, però, ap-

profondire i singoli paesi che la compongono in quanto versanti in situazioni altamente si-

milari. Pe quel che concerne la regione AfPak si prenderanno in esame Afghanistan e Paki-

stan, perché presentano analogie e differenze che sono importanti da analizzare. 

 
1 MacAdam, Jane, Climate Change, Forced Migration and International Law, Oxford University Press, 2012 
2 ibidem 
3 ibidem 



SpecialEurasia Geopolitical Report Vol.1/2023  ISSN 2532-845X 

 

Page 17 

 

IDPs: chi sono e perché sono in crescita  

Le persone in fuga dall’emergenza tendono a rimanere nei confini nazionali, in zone non 

troppo distanti dal luogo da cui sono state costrette a spostarsi e questo perché l’intento è 

quello di ritornare e lo spostamento è avvertito dagli stessi sfollati come temporaneo: diven-

tano così Internal Displaced Persons (IDPs), una massa con pochi diritti a livello interna-

zionale, soprattutto se parliamo di IDPs che hanno come drivers cambiamenti climatici.  

La Protection Agenda della Nansen Initiative4 ha descritto i disaster displacement come 

“situazioni nelle quali le persone sono forzate o obbligate a lasciare le proprie case o resi-

denze abituali a causa di un disastro al fine di evitare l’impatto di un immediato o preve-

dibile pericolo naturale”.5 Si tratta pertanto di una forma di migrazione umana forzata al 

fine di scongiurare il pericolo di morte dovuta all’insicurezza alimentare o all’incolumità. 

Mentre il diritto internazionale e pattizio relativo a chi è in fuga da persecuzioni o guerre 

offre un’ampia gamma di obblighi di assistenza e protezione da parte degli Stati terzi, primo 

baluardo in tal senso la Convenzione sui Diritti del Rifugiati del 1951, ancora estremamente 

dibattuta è la questione della protezione a chi fugge perché il proprio luogo di residenza abi-

tuale è divenuto pericoloso o inabitabile. La comunità internazionale, nelle ormai sempre 

più numerose sedi dove si parla di cambiamenti climatici e migrazione, dibatte se creare una 

nuova categoria di migranti dovuti a tale fenomeno (su questa ipotesi si registra una certa 

ritrosia da parte degli Stati, mentre un sostegno da parte di società civile, ONG ed Agenzie 

specializzate)6 o se integrare nelle convenzioni, statuti e accordi già presenti questa nuova 

mobilità. La questione non è da poco e di non facile risoluzione: come già accennato è diffi-

cile trovare una definizione univoca, questo accade perché nella pratica è arduo isolare i 

cambiamenti climatici come unico fattore che spinge all’emigrazione. Nella maggior parte 

dei casi questi fenomeni agiscono da stressor di altre condizioni critiche già presenti ed en-

demiche, vanno quindi a peggiorare una situazione che prima era critica e che adesso diventa 

 
4 La Nansen Initiative è un importante forum avviato nel 2015, il primo del suo genere indetto dagli stati e non 
da altri enti, che ha lo scopo di trovare linee guida condivise per la gestione delle migrazioni umane causate da 
disastri naturali.  
5 Nansen Initiative, Agenda for the protection of Cross-Border Displaced Persons in the Context of Disasters 
and Climate Change, https://www.unhcr.org/5448c7939.pdf.  
6Traore Chazalnoel, Mariam, Climate Refugees, Global, local and critical approaches, Edited by Behrman, 
Simon, Cambridge, University Printing House, 2022. 
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insostenibile. Abu M. Kamal, funzionario del Comprehensive Disaster Management Pro-

gramme del Bangladesh,7 ha definito tale situazione con tale analogia:  

“Diciamo, per esempio, che un uomo riesca a portare solo 40kg sulle spalle. 

Questo è il suo limite. Adesso io potrei arrivare e mettergli sulle spalle un al-

tro kg. La domanda sarebbe: chi è responsabile di averlo ucciso? Sono i 40 

kg che aveva già sulle spalle o l’ultimo kg che gli è stato aggiunto?”. 

I campi per gli IDPs come campi di recruitment per i terroristi 

Non tutti gli IDPs ricevono da parte della comunità internazionale le stesse attenzioni. Que-

sto accade per diverse ragioni, una delle principali sta nel fatto che, come già detto, tali IDPs 

non travalicano quasi mai le frontiere rimanendo nello stesso paese dove si trova la città o il 

villaggio da cui sono fuggiti. L’assistenza di tale popolazione ricade quindi principalmente 

ed essenzialmente sullo stato di cui hanno cittadinanza. Ma in alcuni casi oltre alla difficile 

gestione di una così ampia emergenza, come può esserlo un’inondazione, subentrano que-

stioni politiche, etniche, religiose che possono ostacolare o complicare l’azione protettiva, 

dovuta per diritto internazionale dallo Stato stesso nei confronti dei propri cittadini.  

Gli accampamenti creati dagli IDPs o le periferie delle città gonfiate da questi trasferimenti 

improvvisi (fenomeno ad esempio in atto a Dacca, capitale del Bangladesh) non sono suffi-

cientemente supportati dal potere statale con misure di tipo assistenzialista, sono alloggi di 

fortuna senza fogne, senza acqua corrente, senza elettricità. Ne consegue, quindi, che queste 

persone in stato precario saturano ed entrano in competizione con i residenti per il mercato 

del lavoro creando pericolose tensioni sociali. Ed è qui, in queste sacche umane, che gruppi 

estremisti già presenti nell’area in easme colgono l’occasione per reclutare ragazzi ma anche 

ragazze senza via d’uscita ed arruolarli, ingrossando le file dei gruppi terroristici nazionali e 

transnazionali.8 Un interessante studio9 ha evidenziato come nei campi profughi siano i gio-

vani uomini con scarse prospettive economiche a cedere alle lusinghe di gruppi sedicenti, i 

quali riescono a manipolarli spingendoli non solo a diventare terroristi ma anche attentatori 

 
7 Intervista con Abu M. Kamal Uddin di Jane McAdam in Comprehensive Disaster Management Programme 
(CDMP) a Dhaka del 16 giugno 2010.  
8 Jlil, M., Bathia, K. et al., «Unemployment and Violent Extremism», Policy ResearchWorking Paper, n. 8381, 
03.2018, https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/29561/WPS8381.pdf?se-
quence=5&isAllowed=y; Choi, S.-W., & Salehyan, I., «No Good Deed Goes Unpunished: Refugees, Humanitarian 
Aid, and Terrorism», Conflict Management and Peace Science, Vol. 30, No. 1, 2013, pp. 53-75, 
http://www.jstor.org/stable/26275275.  
9 Choi, S-W, Piazza, J.,  «Internally Displaced Population and Suicide Terrorist», Journal of Conflict Resolu-
tion, Vol.60, 2016, 1008-1040, https://www.jstor.org/stable/24755937.  
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suicidi. Secondo tale studio le variabili che renderebbero più malleabili i ragazzi nei campi 

profughi sono la privazione economica, gli abusi derivanti dalla violazione dei diritti umani, 

la scarsa capacità statale di contrastare il terrorismo, la discriminazione e i conflitti etnici.  

In questo paper non è possibile indagare la correlazione tra il fallimento dello stato nel suo 

ruolo assistenzialista, o di gestore della giustizia, e la decisione dei singoli di aderire a gruppi 

terroristici. In tal senso è però possibile citare la ricerca fatta per quel che concerne il conte-

sto in Africa, nella zona del Sahel o nel Corno d’Africa, dove è stato evidenziato che in queste 

realtà lo Stato ha perso il controllo di intere porzioni di territorio prima e di popolazione poi. 

10 In Somalia, ad esempio, le corti islamiche sono state più presenti dello Stato ed hanno 

applicato i principi della fede islamica per assistere la popolazione dove le istituzioni non 

arrivavano, portando anche ordine e giustizia dove queste erano assenti. Così la fidelizza-

zione della popolazione locale si è legata sempre di più a gruppi che poi hanno dato origine 

nel tempo ad Al-Shaabah, noto gruppo terroristico fortemente attivo nel paese. Anche in 

Nigeria Boko Haram è riuscita a convincere parte della popolazione che la sicurezza che il 

gruppo poteva dare, sicurezza individuale in termini di futuro e di appartenenza, era assicu-

rata in un modo che lo Stato non riusciva a garantire.11 Ed è interessante come questa scelta 

venga fatta sia dagli uomini che dalle donne che vedono nell’appartenenza al gruppo terro-

ristico una via per cambiare vita, per ottenere nuove prospettive, aspirazioni sempre deluse 

o che si trasformano nella decisione di aderire alla causa donando la vita in attacchi suicidi.12  

Diventa per tanto fondamentale prestare la dovuta attenzione ai nuovi sfollati creati dai fe-

nomeni ambientali sia perché sono in aumento e questo trend perdurerà nel breve e medio 

periodo e sia perché bisogna necessariamente considerare che i paesi che affrontano già altre 

difficoltà (economiche, politiche e sociali) non hanno la forza organizzativa ed economica di 

gestire tali emergenze creando situazioni di abbandono per donne e uomini che potranno 

trovarsi alla mercé dei propagandisti dei gruppi estremisti pronti ad utilizzare queste per-

sone per raggiungere i propri scopi.  

 
10 Cochi, M., Tutto cominciò a Nairobi, Castelvecchio editore, Roma, 2018 
11 Ibidem 
12 Cochi, M., Il jihadismo femminile in Africa: il ruolo delle donne all’interno di Boko Haram e Al-Shabaab, 
Start Insight Editore Digitale,2022.  
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Asia centrale 

L’Asia Centrale è un’area che convenzionalmente va dalla sponda asiatica del Mar Ca-

spio alla Cina nord-occidentale e, dal punto di vista geopolitico, include Kazakhstan, Kyr-

gyzstan, Tagikistan, Turkmenistan e Uzbekistan. 

Le repubbliche centrasiatiche negli ultimi anni, anche a causa di politiche sconsiderate che 

hanno irrimediabilmente compromesso il patrimonio naturale, si pensi alla vicenda legata 

al lago d’Aral,13 hanno visto ridursi drasticamente i bacini e i corsi d’acqua con gravissimi 

danni non solamente collegati all’agricoltura e alla pesca ma anche alle risorse energetiche. 

Da diversi anni infatti Kyrgyzstan, Uzbekistan e Kazakhstan sperimentano forti deficit di 

elettricità soprattutto in inverno lasciando milioni di case senza il riscaldamento e con il 

razionamento dell’energia proprio a causa della portata ridotta dei fiumi su cui erano state 

costruite le dighe e le centrali elettriche.  

I problemi ambientali di quest’area sono diversi: i ghiacciai, che alimentano i fiumi, si sciol-

gono troppo in fretta a causa dell’alzamento della temperatura della Terra e non riescono a 

riformarsi durante gli inverni; l’acqua disponibile è sempre meno, il terreno è sempre più 

arido e sempre più frequentemente si verificano episodi violenti e improvvisi come inonda-

zioni che danneggiano in modo irreparabile le infrastrutture. L’impatto di tutto questo sulla 

popolazione locale è devastante: un’economia basata principalmente sulla terra che causa 

disoccupazione in un contesto locale che vede i governi non avere la forza per supportare i 

bisogni di questa parte della popolazione che tende a spostarsi, internamente ma anche 

esternamente, in paesi limitrofi dove la situazione è però similare.14  

Dall’area si spostano ogni anno dai 2,5 ai 4,3 milioni di persone,15 le quali rappresentano tra 

il 10 % ed il 15% della forza lavoro, impoverendo sempre di più i territori. I problemi di na-

tura ambientale esacerbano la conflittualità già presente sul territorio ed alimentano la rab-

bia sociale che sempre più trova spazio nella criminalità terroristica. 

 
13 Il lago d'Aral era tra i laghi più grandi del mondo con una superficie di 68.000 km quadrati totali. Questa 
superficie si è ridotta del 75% dal 1960 ad oggi a causa delle estensive coltivazioni di cotone nelle zone limitrofi, 
zone climatiche aride e non adatte a questo tipo di piantagione.  
14 Ismailov, M., «The winds of change: the social and political cost of Climate Inaction in Central Asia», The 
Diplomat, 2023, https://thediplomat.com/2023/02/the-winds-of-change-the-social-and-political-cost-of-
climate-inaction-in-central-asia/.  
15 New study links climate change, land degradation and migration, United Nations Convention to Combat 
Desertification, 2023, https://www.unccd.int/news-stories/stories/new-study-links-climate-change-land-
degradation-and-migration-central-asia.  
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Da anni i conflitti sociali presenti in Asia Centrale hanno creato una forte instabilità che ha 

generato terreno fertile per diversi gruppi terroristici come il Movimento Islamico dell’Uz-

bekistan (IMU), l’Islamic Jihad Union (IJU) a cui è doveroso aggiungere i foreign fighters 

afferenti allo Stato Islamico così come i membri di Hizb ut-Tahrir-e-Islamic (HTI) che si 

pone come obiettivo quello di istituire un califfato in Asia Centrale.16  

I governi di questi paesi hanno recentemente iniziato a porre l’attenzione sul clima e sui suoi 

effetti e hanno incaricato le Nazioni Unite (con il supporto economico della Federazione 

Russa) di avviare uno studio per approfondire problemi e soluzioni. Il lavoro da fare è tanto, 

ma aver posto l’attenzione su questa tematica è già un primo effettivo passo per trovare stra-

tegie di adattamento per la popolazione locale.  

 

Figura 1 Qui di seguito si possono esaminare le foto dal satellite Sentinel 2 (satellite ESA, facente parte del 
sistema Copernicus)17 nella zona di Dushanbe, capitale del Tajikistan. Sopra la città, il ghiacciaio di cui, nel 
brevissimo excursus di cui si hanno evidenze satellitari specifiche, ossia dal 2018 al 2023, appare di dimensioni 
ridotte. 

 
16 Ahrari, E., «Countering the ideological support for HT and the IMU: the case of Ferghana Valley», The Mar-
shall Center, 2006, https://www.marshallcenter.org/en/publications/occasional-papers/countering-ideolog-
ical-support-ht-and-imu-case-ferghana-valley; Shah, B, «Jihad: The Rise Of Militant Islam In Central Asia», 
Strategic Studies, Vol. 22, 2022, pag.162–172. http://www.jstor.org/stable/45242614.  
17 Per le foto: https://apps.sentinel-hub.com/eo-browser. Si specifica che le foto sono tutte (come è possibile 
verificare dall’intestazione presente su ogni foto) prese a febbraio di ogni anno in un arco temporale fisso fra il 
15 ed il 28 del mese. La scelta del giorno è stata dovuta da motivazioni tecniche (ossia dal passaggio effettivo 
del satellite sull’area in esame) e dalla nuvolosità.   
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La regione AfPak18 

Nelle ultime quattro decadi la storia dell’Afghanistan è stata scandita da conflitti armati e da 

forti criticità interne che hanno decretato un elevato livello di incertezza del paese. A causa 

della continua instabilità interna, numerosi afghani hanno preferito lasciare il loro paese in 

cerca di maggiore sicurezza e un futuro migliore all’estero. Al contempo, però, una buona 

parte di afghani ha invece preferito spostarsi rimanendo all’interno dei confini nazionali, 

perché non era in grado di sostenere economicamente lo sforzo di un trasferimento all’estero.  

Gli afghani possono divenire IDPs per diverse ragioni quali la necessità di fuggire da zone di 

conflitto, dalla repressione politica o religiosa, la possibilità di fruire degli aiuti che diverse 

organizzazioni occidentali hanno erogato negli anni in specifiche zone del paese a sostegno 

 
18 Con il termine di stampo anglosassone AfPak si intende l’area geografica comprendente Afghanistan e Paki-
stan, paesi che presentano tratti similari a livello etnico, ma anche per quel che concerne le problematiche 
interne. Parola coniata dal Dipartimento di Stato statunitense e usata in ambito militare, nel tempo si è diffusa 
nel mondo del giornalismo. 
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della popolazione afghana e, infine, per cause naturali. L’UNHCR ha stimato che circa 5 mi-

lioni di afghani sarebbero divisi tra Iran e Pakistan mentre altri 2,5 avrebbero richiesto asilo 

politico in altri paesi. Gli IDPs interni sono 2,2 milioni, ma è atteso nel 2023 un ritorno di 

rifugiati complessivo di 740.000 persone.19  

Si deve inoltre considerare che, nella situazione attuale, l’Afghanistan è un paese con una 

economia altamente deficitaria: il PIL si è contratto nel 2021, anno del ritorno del regime 

dei talebani, di oltre il 20%.20 Il cambiamento politico ha provocato anche la fine della aid 

bubble, ossia il massiccio aiuto economico inviato da ONG e agenzie del sistema ONU che 

ha causato un ulteriore peggioramento dell’economia nazionale. Tutte le proiezioni per il 

futuro a medio termine sono negative così come evidenziato dal CIA World Factbook in cui 

viene esplicitato che l’Afghanistan è un’economia dell’Asia meridionale a reddito basso che 

deve affrontare il calo delle importazioni, il deprezzamento della valuta nazionale, la fine 

delle riserve della banca centrale, l’aumento dell’inflazione, le pesanti conseguenze del Co-

vid-19 così come le ricadute causate dalle sanzioni.21 

Con uno tale stato dell’economia la gestione degli IDPs o dei rifugiati che ritornano 

dall’estero risulta essere notevolmente problematica a causa della debolezza economica sta-

tale così come dell’incapacità organizzativa di gestire le emergenze.  

I segni del cambiamento climatico in Afghanistan si sono fatti piuttosto evidenti negli ultimi 

anni che hanno visto la siccità estrema di alcune regioni alternarsi ad inondazioni: fenomeni 

violenti che distruggono i campi di uno Stato la cui economia è formata prevalentemente da 

piccoli produttori agricoli. Le strategie di adattamento individuali di questi imprenditori non 

sono sufficienti, soprattutto senza il supporto tecnologico ed economico da parte del governo, 

totalmente assente. Il risultato è un abbandono delle terre aride, ormai impossibili da colti-

vare, da parte di quella fetta di popolazione che avrà come opzioni quella di migrare 

all’estero, verso territori limitrofi come il Pakistan, dove troverebbero condizioni simili, odi 

spostarsi internamente nel proprio paese verso le città, ricevendo scarso o nullo supporto 

statale22 o di spostarsi verso regioni  meno interessate dai cambiamenti climatici e tentare 

di riprodurre lì la propria attività. 

 
19 UNHCR, Afghan Situation, 2022, https://reporting.unhcr.org/afghansituation.  
20 World Bank, Afghanistan, https://www.worldbank.org/en/country/afghanistan/overview.  
21 CIA World Factbook, Afghanistan, https://www.cia.gov/the-world-factbook/countries/afghanistan/#econ-
omy.  
22 BTI Project, Afghanistan, 2022, https://bti-project.org/en/reports/country-dashboard/AFG.   
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Gli IDPs vivono in Afghanistan in uno stato di esclusione:23 hanno perso i loro averi, vivono 

lontani dalle comunità di origine, sperimentano un senso di “non appartenenza”.24 Questo 

colpisce tanto gli IDPs che coloro che ritornano (o che sono costretti a ritornare) dall’estero, 

situazioni e criticità che sono abilmente sfruttate dai gruppi terroristici i quali riescono a 

creare un senso di comunità e appartenenza nelle aree in esame e rispondere alle esigenze 

della popolazione locale in cerca di aiuto.  

La ricerca accademica che ha preso in esame tre diversi Stati (Colombia, Afghanistan e So-

malia) ha dimostrato come il senso di umiliazione in contesti sociali sia un driver fonda-

mentale che spinge verso l’affiliazione a gruppi estremisti.25 È stato anche sottolineato come 

l’affiliazione allo Stato Islamico nei territori dove questo è presente è connessa a una situa-

zione socio-economica di partenza poco favorevole e con scarse o nulle prospettive di cam-

biamento.  

In uno scenario di insufficiente supporto statale e di nulle prospettive future di migliora-

mento, i fenomeni climatici violenti, per cui non è prevista alcuna strategia di mitigazione 

da parte del governo, non possono che creare nuove sacche umane da cui i gruppi estremisti 

potranno attingere.  

Esaminando la situazione del vicino Pakistan è possibile affermare che questo Paese presenti 

un governo maggiormente strutturato rispetto a quello afghano anche se il territorio paki-

stano non è esente dal fenomeno del reclutamento in aree maggiormente critiche e con stan-

dard di vita bassi.  

Formata ne 1947, la Repubblica Islamica del Pakistan è riuscita a creare una stabilità interna 

a seguito di un periodo caratterizzato da colpi di stato, dittature militari e assassinii politici. 

Con l’ascesa al potere dei talebani a Kabul a seguito del ritiro delle forze militari statunitensi 

anche la stabilità del Pakistan ne ha risentito a causa dell’aumento dell’attività dei diversi 

gruppi di terroristi attivi in territorio afghano e capaci di esportare la propria lotta nel vicino 

 
23 Vine, D., Coffman, C. et altr., Creating refugees: Displacement caused by United States after 9/11, Watson 
Institute, 21.09.2020, https://watson.brown.edu/costsofwar/files/cow/imce/papers/2020/Displace-
ment_Vine%20et%20al_Costs%20of%20War%202020%2009%2008.pdf 
24  Lakhani, S., Amiri, R., «Displacement and vulnerability to mobilize for violence», United States Institute 
for Peace, Vol. 155, 2020, pag.33.  
25  Mercy Corps, Youth and Consequences: Unemployment, Injustice and Violence, 02.2015, www.mercy-
corps.org/research -resources/youth-consequences-unemployment-injustice-and-violence. 
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territorio pakistano. Tra i diversi gruppi attivi nel contesto pakistano è doveroso citare Teh-

rik-e-Taliban Pakistan (TTP), organizzazione nata nel 2007 che condivide l’ideologia tale-

bana ed è salita alla ribalta negli anni per i diversi attentati organizzati in territorio pakistano.   

Oltre a una sicurezza interna divenuta precaria, in special modo dopo la scelta di TTP di non 

rispettare il cessate il fuoco raggiunto con il Governo di Islamabad, nell’analisi del Pakistan 

deve essere presa in esame anche l’economia che risulta instabile, perché influenzata da una 

elevata inflazione, disoccupazione, debito cospicuo con l’estero, e valuta nazionale deprez-

zata. È inoltre un paese dove i cambiamenti climatici hanno colpito con particolare virulenza: 

feroci inondazioni si sono abbattute su interi villaggi distruggendo i campi dediti alla colti-

vazione che sono vitali per un’economia basata principalmente sul settore primario. Questi 

fenomeni hanno generato IDPs che hanno trovato rifugio in campi profughi la cui sicurezza 

nei confronti di disastri ambientali e cambiamenti metereologici è molto bassa come hanno 

dimostrato i recenti eventi dell’ottobre 2022 che hanno visto le inondazioni causare la di-

struzione di più di 1500 case e campi di grano e hanno esposto il paese a una epidemia di 

colera, malaria e febbre dengue.26  

Per far fronte ai disastri ambientali nel 2007 Islamabad aveva dato vita alla National Disa-

ster Management Authority (NDMA) il cui obiettivo era quello di gestire criticità derivanti 

non solo dai fenomeni naturali, ma anche dagli attacchi terroristici e da altre manifestazioni 

di natura emergenziale. L’analisi dell’operato della NDMA evidenzia come i rifugiati abbiano 

una condizione migliore rispetto agli IDPs il cui status è meno definito e prevede un assi-

stenzialismo inferiore.27  I numeri ufficiali spesso non trovano riscontro se sottoposti a mo-

nitoraggio internazionale: un caso esemplare è quello connesso con le inondazioni in alcune 

province visto che i dati ufficiali che attestano il ritorno degli IDPs nella provincia di resi-

denza non sempre risultano essere veritieri. Uno dei problemi di gestione delle emergenze 

sta anche nel fatto che la NDMA non possiede un budget proprio e quando un’emergenza si 

verifica questa agenzia deve attendere la decisione del Governo centrale di stanziare aiuti 

economici. 

 

26  UN News, Pakistan’s ‘climate carnage beyond imagination’, UN chief tells General Assembly, 2022, 
https://news.un.org/en/story/2022/10/1129337.   
27 Per rifugiati si intendono persone provenienti da un altro paese che si differenziano dagli IDPs o sfollati che 
in origine risiedono all’interno dello Stato dove si spostano in cerca di una nuova residenza.  
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La situazione nei campi profughi non è semplice soprattutto per quelli situati nelle province 

più vicine alle zone controllate dal TTP. Qui la condizione della donna è ancora più com-

plessa,28 perché possono muoversi solo se accompagnate dal marito e, quando questo non è 

presente, sono i figli a dover fare le lunghe code per l’acqua o per i generi alimentari distri-

buiti. Le donne pakistane in queste aree sono estremamente subalterne e non hanno spazi 

sociali a loro dedicati.  

La ricerca accademica ha dimostrato che sia gli uomini che le donne subiscono l’appeal dei 

gruppi terroristici i quali sfruttano tematiche di natura sociale, promettono un assistenzia-

lismo che lo Stato non riesce ad assicurare e danno un senso di appartenenza e uno scopo 

agli IDPs.29 

Conclusioni 

Questo studio vuole sottolineare un punto su cui ancora l’attenzione internazionale non è 

molto sensibilizzata: se la correlazione fra IDPs e terrorismo è stata già analizzata e compro-

vata, i cambiamenti climatici in atto sono un terzo fattore dell’equazione che ancora vengono 

sottovalutati.  

Gli effetti dei cambiamenti climatici repentini e meno prevedibili sono maggiormente ri-

scontrabili in alcune realtà del mondo e in quei paesi che sono già gravati da problematiche 

di lungo corso. In territori con economie legate al settore primario sottoposte a continue 

devastazioni e calamità naturali anche in una sola stagione, i cambiamenti climatici rappre-

sentano un incremento dell’insicurezza alimentare, un peggioramento delle condizioni di 

vita, e un rischio di epidemia difficilmente gestibile all’interno di campi profughi. Sono paesi 

dove è già presente e radicata una certa conflittualità sociale, uno scontro etnico, e dove sono 

già in atto discriminazioni. Tutto questo esacerba il malessere di una parte della popolazione 

che non trova più spazio per sé e per i propri cari all’interno di una società che viene vista 

dalle persone che vivono in condizioni precarie e difficili come non curante dei loro problemi 

sia per un generale disinteresse e sia per la mancanza di fondi economici e di una organiz-

zazione sistematica emergenziale dello Stato. In questi contesti, quindi, i diversi gruppi ter-

roristici riescono a veicolare la loro propaganda e favorire il reclutamento di persone che si 

 

28 Bari, F., Gendered perceptions and impact of terrorism: Talibanization in Pakistan, Heinrich Boll Stiftung, 
2020, https://www.boell.de/sites/default/files/farzana_barifinal_report.pdf.  
29 ibidem 
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sentono emarginate e non comprese dalla società e che vedono nelle organizzazioni terrori-

stiche un’opportunità per migliorare le proprie condizioni di vita e un aggregante sociale.  

Le situazioni complesse non hanno mai soluzioni facili la cui natura potrebbe risiedere anche 

al di fuori del paese afflitto da calamità naturali. Alla recente COP26 di Glasgow, la UN Cli-

mate Change Conference che si è tenuta nella città scozzese nel novembre del 2022, si è 

deciso di istituire un fondo per le emergenze climatiche a favore di quei paesi che sono mag-

giormente soggetti alle calamità naturali. Tale decisione, benché importante perché attesta 

il riconoscimento di un problema che per diverso tempo era stato sottostimato o non preso 

in considerazione, può essere vista come un primo, ma tardivo e non sufficiente, strumento 

per fermare le criticità connesse con le calamità naturali come la capacità dei gruppi terro-

ristici di reclutare IDPs. In questa ottica occorre evidenziare che il possibile incremento del 

terrorismo nelle aree affette maggiormente da disastri naturali potrebbe essere solamente 

una delle diverse problematiche/criticità che la comunità internazionale si troverà ad affron-

tare. 

Si evince, quindi, che nel breve futuro sarà necessario affrontare il problema del cambia-

mento climatico prendendo in considerazione non solo le minacce direttamente connesse a 

questo fenomeno, ma anche le ricadute a livello sociale che in alcuni contesti sopra descritti 

possono favorire la diffusione dell’ideologia di diversi gruppi terroristici e causare un’ulte-

riore destabilizzazione
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Abstract in English 

Considering the United States and China’s political priorities in the Asia-Pa-

cific, this area has assumed a significant geostrategic role in recent years. Both 

countries have defined impellent promoting the militarisation process in the 

Pacific to gain and maintain control over strategic areas. This paper wants to 

examine Washington-Beijing’s competition in the Asia-Pacific, focusing on 

their military strategies.  
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Abstract in Italiano 

L’Asia-Pacifico ha assunto un ruolo importante nello scacchiere internazionale 

a seguito del rinnovato interesse di Stati Uniti e Cina nella regione e delle loro 

politiche volte a promuovere la militarizzazione e la loro presenza nell’area in 

modo da ottenere il controllo di zone strategiche. Questa ricerca si pone come 

obiettivo quello di analizzare la competizione sino-statunitense nella regione 

dell’Asia-Pacifico prestando particolare attenzione alle loro strategie nel set-

tore militare. 

Parole chiave: geostrategia, Asia-Pacifico, Stati Uniti, Cina, militarizzazione 
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Affairs from the Institute of International Politics in Milan. He studies geopolitics and writes geo-strategic 
reports on the Asia-Pacific region.  

Introduzione 

Nell’agosto del 2022 Nancy Pelosi, Speaker della Camera dei rappresentanti del Congresso 

statunitense, si è recata a Taipei per incontrare la presidente Tsai Ing-wen. Alla manovra 

diplomatica statunitense è seguita una immediata risposta della Repubblica Popolare Cinese 

che ha visto Pechino sia rivolgere accuse formali alla Casa Bianca, ritenuta responsabile della 

crescente destabilizzazione nella regione Asia-Pacifico, sia programmare una complessa se-

rie di esercitazioni militari attorno all’isola di Taiwan.  

La visita di Nancy Pelosi e la risposta cinese, così come diverse dichiarazioni ed eventi che si 

sono registrati negli ultimi anni, dimostrano l’importanza dell’Asia-Pacifico nella sfida geo-

politica tra Washington e Pechino. 

La Casa Bianca ha ridefinito le proprie priorità di politica estera a partire dai due mandati 

Presidenziali di Barack Obama e dalle successive amministrazioni Trump e Biden a favore 



SpecialEurasia Geopolitical Report Vol.1/2023  ISSN 2532-845X 

 

Page 30 

 

di una nuova visione politico-strategica che identifica la Repubblica Popolare Cinese poten-

ziale pericolo per la stabilità geopolitica della regione Asia-Pacifico. Questa valutazione nel 

2011 ha portato la Presidenza Obama a elaborare una specifica linea di politica estera per 

l’Asia-Pacifico definita Pivot to Asia.1 

Nel caso della Repubblica Popolare Cinese le priorità politico-economiche individuate 

nell’Asia-Pacifico sono demandabili alla dottrina del China Dream volto a modernizzare il 

Paese allo scopo di portare la nazione nelle condizioni d’imporsi come potenza egemone 

nella regione del Pacifico mettendo in discussione il primato degli Stati Uniti. 2 

Le dottrine politico-strategiche statunitense e cinese convengono nel riconoscere nell’ Asia-

Pacifico un maggior peso strategico alle zone centro-occidentale e meridionale. La regione 

centro-occidentale comprende due arcipelaghi d’alta importanza strategica per gli Stati 

Uniti: le Hawaii e l’isola di Guam. A questi è doveroso aggiunge uno spazio geo-marittimo 

compreso tra il segmento della linea di costa asiatica e la prima catena delle isole, compren-

sivo dei mari semichiusi del Mar Giallo, del Mar del Giappone e del Mar Cinese Orientale. 

In quest’area Washington e Pechino concentrano le rispettive attenzioni nell’arcipelago delle 

Isole Senkaku, dell’isola di Taiwan e degli stretti di Corea, Miyako e Formosa. 

La regione Meridionale rappresenta la seconda area dell’oceano Pacifico ove Pechino e Wa-

shington individuano le rispettive zone d’elevato interesse strategico-militare, principal-

mente all’interno del Mar Cinese Meridionale. In quest’area le attenzioni delle due potenze 

rivali si concentrano verso gli arcipelaghi Spratly, Paracelso e gli stretti di Luzon, Malacca e 

Sonda. 

Considerando quindi le aree di interesse strategico statunitense e cinese appare doveroso in 

questa ricerca studiare le rispettive strategie militari di Washington e Pechino per compren-

dere quanto sia reale e possibile uno scontro bellico tra le due parti e, inoltre, individuare le 

forze in campo. 

La strategia militare cinese 

Con la nomina nel 2013 di Xi Jinping alla Presidenza della Repubblica Popolare Cinese, Pe-

chino ha intrapreso una postura attiva nell’area Pacifica centro-sud occidentale volta sia a 

 
1 Rossi, Riccardo, «Geostrategy and military competition in the Pacific», Geopolitical Report, vol.10, fasc. 1, 
SpecialEurasia, 2021, https://www.specialeurasia.com/2021/08/06/geostrategy-pacific-competition/. 
2 Mearsheimer. J, La Tragedia delle Grandi Potenze, Roma, Luiss University Press, 2014 
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esercitare un controllo geopolitico in prossimità degli stretti marittimi (Corea, Miyako, Tai-

wan, Luzon e Sonda), passaggi obbligati delle linee di comunicazione marittime (SLOc), che 

interconnettono il sistema economico-industriale cinese con in mercati africano ed europeo, 

e sia a contrastare la presenza statunitense nella zona della prima catena delle isole al seg-

mento costiero cinese (Taiwan e l’arcipelago delle Filippine e il territorio insulare Giappo-

nese) che potrebbe garantire a Washington un vantaggio tattico in caso di uno scontro bel-

lico.3  

Per garantire questi obiettivi la Repubblica Popolare Cinese ha elaborato una dottrina mili-

tare basata su: 

1. l’adozione di un programma d’ammodernamento dello strumento navale, aereo, missili-

stico e terrestre;4  

2. il perfezionamento delle capacità di anti-access/area-denial (A2/AD) disponendo, lungo 

la linea di costa, di piattaforme missilistiche mobili, comprendenti i sistemi DF-16, DF-

21.5 

Grazie a questa dottrina l’esercito cinese riuscirebbe a mantenere una presenza costante 

nelle aree comprese tra il Mar Cinese Orientale e il Mar Cinese Meridionale. 

Nel Mar Cinese Orientale Pechino ha concentrato il proprio interesse nell’area comprensiva 

dell’arcipelago Senkaku, nella provincia nipponica di Okinawa e nell’isola di Taiwan. In que-

sto contesto, Formosa detiene una posizione centrale tra le linee di costa cinese e l’aperto 

Pacifico.6 In aggiunta, Taiwan è prossima all’arcipelago delle Senkakau, alla provincia di 

Okinawa ed ai restringimenti di Miyako (parte del territorio insulare Giapponese), e For-

mosa. Di questi due stretti, il primo dista 108 km da Taipei e garantisce il collegamento del 

 
3 Yoshihara, Toshi, «China’s Vision of Its Seascape: the First Island Chain and Chinese Seapower», Asian Pol-
itics & Policy, vol.4, 2012, pp. 293–314; Department of Defense, Military and Security Developments Involv-
ing the People’s Republic of China 2020. Annual Report to congress, Office of the secretary defense, 2020 
4 Ibid 
5 Stephen Biddle, Ivan Oelrich, «Future Warfare in the Western Pacific: Chinese Antiaccess/Area Denial, U.S. 
Air Sea Battle, and Command of the Commons in East Asia», International Security 2016, vol.41, fasc. 1, 2014, 
pp.7-48.  
6 Mahan. A. T, L’influenza del potere marittimo sulla storia, Ufficio storico della Marina Militare, Roma, 1994, 
p.66  
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Mar Cinese Orientale con le rotte marittime che attraversano l’aperto Pacifico, mentre Tai-

wan funge da hub di collegamento tra le acque del Mar Cinese Orientale con il Mar Cinese 

Meridionale.7  

Negli ultimi anni la Repubblica Popolare Cinese, vista la posizione strategica di Taipei, ha 

aumentato le risorse nelle aree militari dislocate lungo il proprio segmento di costa com-

preso tra la penisola di Shandong e la fascia litorale parallela all’isola di Taiwan. In questo 

spazio le basi coinvolte sono:  

1. Quingdao. Ubicata nel settore meridionale della penisola di Shandogn, ospita la 

Flotta del Nord comprendente una parte dello strumento navale subacqueo e di su-

perficie, tra cui la portaerei Liaoning.  

2. L’area militare di Ningbo che raggruppa la Flotta del Mare Orientale composta dai 

medesimi assetti dislocati a Quingdao. 

3.  La base di Fuzhou. Posta sul versante cinese dello stretto di Taiwan, ospita un ampio 

distaccamento dell’esercito cinese. 

L’esercito cinese impiegando le forze dislocate in queste basi intende svolgere operazioni 

militari di pattugliamento e incursione aereo-navale in prossimità dell’arcipelago Senkaku, 

della provincia di Okinawa e dell’isola di Taiwan. Di queste tre aree geo-marittime, le Sen-

kaku, suddivise in cinque isole e tre piccoli atolli, vista la loro distanza di 300 km dalla costa 

cinese e 400 km da Okinawa, rappresentano per Pechino un importante spazio geo-marit-

timo.8  

Alla luce di questa valutazione, la Repubblica Popolare Cinese ritiene l’arcipelago delle Sen-

kaku importante testa di ponte per le linee di comunicazione marittime (SLOc) che collegano 

Taiwan alla provincia giapponese di Okinawa. In tal senso, il Governo cinese ha alimentato 

nei pressi delle Senkaku operazioni di incursione aerea e regolari pattugliamenti marittimi 

delle navi alla Guardia Costiera.9 

Nel Mar Cinese Orientale, la seconda area geo-marittima dove la Repubblica Popolare Ci-

nese concentra i propri sforzi militari è lo stretto di Taiwan. Per i prossimi anni la Presidenza 

 
7 Rossi, Riccardo, «Il confronto militare sino-statunitense per il controllo dell’isola di Taiwan», Geopolitical 
Report, vol.13, fasc.1, SpecialEurasia, 2021, https://www.specialeurasia.com/2021/11/02/il-confronto-mili-
tare-sino-statunitense-per-il-controllo-dellisola-di-taiwan. 
8 Rossi, Riccardo, «The centrality of the Senkaku Archipelago for geostrategic balances in the East China Sea», 
Geopolitical Report, vol.14, fasc.6, SpecialEurasia, 2021, https://www.specialeura-
sia.com/2021/12/21/senkaku-archipelag-geostratgy/  
9 Ibid 
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Xi Jinping si è prefissata l’obiettivo d’imporre nei pressi di Formosa un proprio sea control 

tramite l’adozione di sea denial,10 che richiedono l’impiego sinergico delle batterie missili-

stiche mobili con le componenti navale e aerea. 

Attraverso questa azione l’esercito cinese cercherà di negare alla Settima Flotta statunitense, 

dislocata a Yokosuka (Giappone), l’accesso allo spazio marittimo adiacente agli stretti di Lu-

zon e Taiwan.11 Questa strategia, nella visione geopolitica dalla Repubblica Popolare Cinese, 

costituisce un elemento imprescindibile per la riuscita di una possibile operazione d’inva-

sione anfibia di Formosa.  

Da questa considerazione è deducibile che un possibile controllo dell’esercito cinese di Tai-

wan permetterebbe a Pechino di perseguire nel versante settentrionale della prima catena 

delle isole priorità politico-strategiche riassumibili in due punti: 12  

1. Allontanare la minaccia degli Stati Uniti, derivante dal possibile impiego statunitense 

dell’isola di Taiwan come punto di lancio d’operazioni di proiezione di potenza verso 

le principali città e le infrastrutture militari dislocate lungo la linea di costa cinese. 

2. Il controllo di Taiwan consentirebbe a Pechino di presidiare i due principali stretti del 

Mar Cinese Orientale, Taiwan e Miyako, passaggi obbligati delle linee di comunica-

zione marittime (SLOc) che mettono in collegamento questo spazio marittimo con il 

Mar Cinese Meridionale e l’aperto Oceano Pacifico.13 

Nel Mar Cinese Meridionale Pechino focalizza la maggioranza delle proprie attenzioni verso 

gli stretti di Malacca, Bashi/Luzon e Sonda. Nel corso degli ultimi anni la Repubblica Popo-

lare Cinese ha incrementato la presenza dell’esercito nelle aree a esse più prossime: il pro-

prio versante costiero meridionale, l’isola di Hainan e gli arcipelaghi Spratly e Paracelso.14 

Di queste tre aree, lo spazio geo-marittimo compreso tra il versante costiero meridionale e 

Hainan ha un’importanza militare riconducibile alla posizione frontale della penisola di 

 
10 UK Ministry of Defence, Joint Doctrine Publication 0-10UK Maritime Power (5th Edition), Development, 
Concepts and Doctrine Centre, 2017, p.45, https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/sys-
tem/uploads/attachment_data/file/662000/doctrine_uk_maritime_power_jdp_0_10.pdf.  
11 Rossi, Riccaro, «Il confronto militare sino-statunitense per il controllo dell’isola di Taiwan», Geopolitical 
Report, vol.13, fasc.1, SpecialEurasia, 2021, https://www.specialeurasia.com/2021/11/02/il-confronto-mili-
tare-sino-statunitense-per-il-controllo-dellisola-di-taiwan/. 
12 Yoshihara, op. cit., pp. 293–314 
13 Ibid 
14 Rossi, Riccardo, «Chinese militarisation of the South China Sea: a geostrategic necessity?»,  Geopolitical 
Report, vol.13, fasc.7, SpecialEurasia, 2021, https://www.specialeurasia.com/2021/11/16/militarisation-
south-china-sea/. 
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Laizhou verso l’isola di Hananin, a sua volta rimarchevole per la sua prossimità agli arcipe-

laghi delle Paracelso e delle Spratly.15 

L’insieme di questi posizionamenti hanno portato la Repubblica Popolare Cinese a stabilire 

in questo territorio due importanti basi della marina:  

1. Zhanjiang. Ubicata alla punta meridionale della penisola di Laizhou, è la sede del co-

mando della Flotta meridionale della marina ove dal 2017 sono dislocate batterie mo-

bili di missili di superficie di medio raggio HQ-9 SAM.16 

2.  Yulin. Costruita sull’isola di Hananin, ospita parte dei sottomarini Jin class (SSBN) 

ed è in fase di espansione per favorire l’incremento della flottiglia nucleare sottoma-

rina e per permettere all’esercito cinese d’ampliare o costruire istallazioni artificiali 

comprendenti sistemi radar, hangar, aerei e apparecchiature di difesa missilistica e 

di artiglieria.17 

All’interno dell’arcipelago delle Paracelso l’isola artificiale di Woody Island per la sua vici-

nanza all’isola di Hainin è un hub cinese fondamentale di collegamento tra l’area militare di 

Yulin e le basi marittime artificiali collocate nelle Spratly. Negli ultimi anni l’esercito cinese 

ha valorizzato Woody Island dislocando in questo territorio jet da combattimento, caccia 

bombardieri, sistemi di rilevazione radar, strumentazione ISR e missili carrier-killer DF-

21.18  

La Repubblica Popolare Cinese, all’interno dell’arcipelago delle Spratly, ha edificato due ti-

pologie d’isole artificiali. Le prime di grandi dimensioni comprendono: Fiery Cross Reef, 

Subi Reef, Mischief Reef, rispettivamente accumunate dalla presenza di piste d’atterraggio 

per velivoli, hangar, SAM shelters HQ-9B, artiglieria terrestre, radar e sensori. Tra queste 

isole, diverse foto satellitari hanno indicato la presenza di elicotteri e diversi aerei presso la 

pista d’atterraggio di Fiery Cross Reef.19 

 
15 Ibid 
16 Hiebert.M, Nguyen.P, Poling. G, Examing the South China Sea Dispute, Maryland, Rowman & Littlefield, 
2015. 
17 Ibid 
18 Ibid. 
19 Japan Ministry of Defence, China’s Activities in the South China Sea (China’s development activities on the 
features and trends in related countries), 2023, https://www.mod.go.jp/en/d_act/sec_env/pdf/ch_d-
act_b_e_230208.pdf.  
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Una seconda categoria d’isole artificiali (Johnson South Reef, Hughes Reef, Cuarteron Reef, 

e Gaven Reefs) hanno dimensioni più piccole e possiedono punti di atterraggio per elicotteri, 

sistemi radar, artiglieria terrestre e sistemi missilistici SAM.20 

La scelta della Repubblica Popolare Cinese di costruire nel Mar Cinese Meridionale una am-

pia rete di isole artificiali rappresenta un tassello centrale per accrescere il raggio d’azione 

dei sistemi missilistici DF-21 e 16 e l’operatività dello strumento aereo e navale in prossimità 

della linea di costa filippina e degli stretti di Malacca e Luzon.21 

Pechino focalizza la sua attenzione negli stretti di Malacca e Luzon, rendendole due aree 

d’elevato interesse strategico, perché questi sono i due più importanti punti d’acceso e uscita 

verso il Mar Cinese Meridionale il cui controllo garantisce la piena supervisione delle linee 

di comunicazione marittime (SLOc) essenziali nell’implementazione del progetto della 21st 

Century Maritime Silk Road, definibile.22 

Attraverso il controllo militare dello stretto di Luzon, inoltre, Pechino potrebbe accedere 

direttamente all’aperto Pacifico, aggirando in tal modo l’ostacolo a nord rappresentato dai 

territori insulari giapponesi, nello specifico dal canale di Miyako. 

La strategia militare degli Stati Uniti 

Nel corso della Presidenza Obama (2009- 2017) e nelle successive amministrazioni Trump 

(2017-2021) e Biden (2021-in carica), la presenza della Repubblica Popolare Cinese nello 

spazio Pacifico centro-sud occidentale è stata valutata dagli Stati Uniti come la principale 

minaccia alla sicurezza dell’area portando Washington a elaborare una nuova teoria strate-

gico-militare per il Pacifico denominata Pivot to Asia.23 

Questa dottrina, volta a contenere l’assertività cinese entro la prima catena delle isole, ri-

chiede il mantenimento della superiorità militare statunitense attraverso la protezione e 

controllo delle principali aree del Mar Cinese rivendicate da Pechino: l’isola di Taiwan, l’ar-

cipelago delle Senkaku, e gli stretti di Miyako, Taiwan, Luzon, Sonda e Malacca. 

L’adozione della teoria strategico-militare statunitense identifica la necessità d’intrapren-

dere un progetto di ammodernamento militare volto al superamento del sistema di difesa 

 
20 Ibid 
21 Ibid 
22 Ghiasy.R, Su.F, Saalman.L, The 21st Century Maritime Silk Road Security Implications And Ways Forward 
For The European Union, Stockholm International Peace Research Institute, 2018, p. vii. 
23 Rossi. R, (2021), «Geostrategy and military competition in the Pacific», Geopolitical Report, vol.10, fasc.1, 
SpecialEurasia. Retrieved from: https://www.specialeurasia.com/2021/08/06/geostrategy-pacific-competi-
tion/ 
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missilistico cinese DF-21, DF-16, attraverso un programma d’accrescimento delle capacità 

della marina e dell’aereonautica, implementando il programma Air Sea Battle (ASB) che, 

attraverso l’integrazione degli assetti militari, garantirebbe l'accesso degli Stati Uniti al Pa-

cifico occidentale.24 

Oltre ai programmi d’ammodernamento militare la teoria strategica americana per il conte-

nimento cinese prevede l’ottimizzazione tattico-strategica sia dei propri possedimenti com-

presi nell’area del Pacifico centro-sud occidentale che dei territori d’alcuni Paesi alleati come 

Giappone, Corea e Filippine. 

La dottrina militare degli Stati Uniti, inerente alla valorizzazione tattico-strategica dei propri 

territori nel Pacifico centrale, comprende l’arcipelago delle Hawaii e l’isola di Guam.  

Le Hawaii, a fronte della loro ampia estensione e prossimità alla costa orientale, sono im-

piegate dal Pentagono come sede di comando delle forze del Pacifico (United States Indo-

Pacific Command e United States Army Pacific), e caposaldo per il supporto alle unità na-

vali e aree che operano nella regione.25 

L’isola di Guam per via della vicinanza alle Filippine, alla costa meridionale cinese, e agli 

stretti di Taiwan, Miyako, Luzone e Malacca, costituisce il perno delle operazioni statuni-

tensi nell’Indo-Pacifico, come sottolineato dal Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti che 

definisce l’isola “[…] the regional hub for Air Force’s Global Hawk fleet and the Navy”.26 

Questa considerazione trova riscontro nel dislocamento presso Guam dei sottomarini nu-

cleari, jet, bombardieri strategici e aerei cisterna,27 ma al tempo stesso rende l’isola bersaglio 

di primaria importanza per Pechino.28 

Nella dottrina militare statunitense, all’ottimizzazione tattica dei propri territori, si aggiunge 

la valorizzazione delle proprie basi presenti in Giappone, Corea e nell’arcipelago delle Filip-

pine. 

 
24 Oelrich. B, Future Warfare in the Western Pacific: Chinese Antiaccess/Area Denial, U.S. Air Sea Battle, and 
Command of the Commons in East Asia, 2016. 
25 Riccardo Rossi, «The geostrategic importance of the Island of Guam in the U.S. policy of containment of 
Chinese expansionism in the Asia-Pacific», Geopolitical Report, vol.14, fasc.1, SpecialEurasia, 2021, 
https://www.specialeurasia.com/2021/12/01/geopolitics-guam-united-states/. 
26 US Department of Defence, (2015) The Asia-Pacific maritime security strategy. Achieving U.S .National 
security objectives in a changing environment, 2015, p. 23, https://dod.defense.gov/Portals/1/Docu-
ments/pubs/NDAA%20A-P_Maritime_SecuritY_Strategy-08142015-1300-FINALFORMAT.PDF.  
27 Ibid 
28 Ibid 
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In Corea del Sud sono presenti 25.884 soldati statunitensi, suddivisi tra due basi dell’aereo-

nautica e una della marina. Queste tre aree militari sono indispensabili per difendere la so-

vranità di Seul e presidiare le acque adiacenti lo stretto di Corea.29 

In Giappone le basi degli Stati Uniti sono ripartite tra gli arcipelaghi di Honshū, Kyūshū e 

Okinawa. Sull’isola di Honshū sono ubicate tre importanti aree militari. La prima in prossi-

mità della città di Yokosuka è sede della Settima Flotta della marina militare statunitense, 

composta dal Carrier Strike Group 5 cui è a capo la portaerei Ronald Reagan. La seconda 

base coordina le forze dell’aeronautica statunitense dislocate sul suolo giapponese. L’ultima 

delle tre aree militari è sede di comando delle forze di terra statunitensi preseti nel Sol Le-

vante.  

L’isola di Kyūshū ospita presso la città di Sasebo un’importate base della marina statuni-

tense sede del dispositivo Amphibious Ready Group (ARG).30 In ultimo, ma non per minore 

importanza, l’arcipelago di Okinawa, per via della sua vicinanza ai territori rivendicati dalla 

Repubblica Popolare Cinese, vede dislocate le basi militari di Camp Courtney, Kadena e Fu-

tenma. 

Nella visione strategica di Washington per il Pacifico, la valorizzazione delle basi presenti in 

Corea e Giappone è imprescindibile per l’attuazione, entro il Mar Cinese Orientale, di ma-

novre militari volte a mantenere un sea control nei pressi di Taiwan, le isole Senkaku, e il 

canale di Miyako.  

In questa operazione la marina militare statunitense è supportata dall’esercito giapponese 

(Japan Self-Defense Forces-JSDF). Negli ultimi anni il JSDF, presso l’isola di Okinawa, ha 

dislocato velivoli con capacità ISR e stazioni radar, migliorando le capacità di allarme e sor-

veglianza marittima.31  

La dottrina strategica di Washington per il Mar Cinese Meridionale prevede regolari eserci-

tazioni e missioni di pattugliamento aereo-navale nelle vicinanze degli arcipelaghi delle 

Spratly, Paracelso e degli stretti di Malacca e Luzon. 

 
29 Rossi, Riccardo, «Japan in the U.S. Pivot to Asia Policy», Geopolitical Report, vol.17, fasc.1, SpecialEurasia, 
2022, https://www.specialeurasia.com/2022/03/01/japan-united-states-asia/ 
30 Ibid 
31 U.S-China economic and security review commission, 2017 Annual Report to the Congress, U.S. Govern-
ment Publishing Office, 2017, https://www.uscc.gov/sites/default/files/2019-09/2017_Annual_Re-
port_to_Congress.pdf.  
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Nello spazio geo-marittimo del Mar Cinese Meridionale gli Stati Uniti impiegano diverse 

basi presenti nell’arcipelago Filippino come:32  

1. La base militare Antonio Bautista, ubicata presso l’isola di Palawan, dove l’aeronau-

tica statunitense ha dislocato il sistema missilistico THAAD capace di colpire le isole 

artificiali cinesi costruite nell’arcipelago delle Spratly.  

2. La base militare Fort Magsaysay, prossima allo stretto di Luzon usata come base per 

i velivoli statunitensi. 

3. Camp Aguinaldo che ospita un contingente di marines statunitensi.33  

Per gli Stati Uniti la possibilità d’impiegare queste basi rappresenta un importante vantaggio 

tattico nel mantenere una costante presenza all’interno del Mar Cinese Meridionale, ampli-

ficata dalle regolari esercitazioni di Amphibious Operations e operazioni di combattimento 

sul mare.  

Tra le varie esercitazioni anfibie la più importante è stata la Balikatan 22 svoltasi dal 28 

marzo fino all’8 aprile 2022 che, grazie all’accordo tra il Governo statunitense e quello filip-

pino, ha visto l’impiego di 3.800 unità dell’esercito filippino e una parte delle risorse dell’US 

Indo-Pacific Command (PACOM) quantificabili in 5.100 soldati, velivoli ad ala fissa (F-16/ 

F-18 e F-35), elicotteri e il convertiplano V-22 Osprey.34  

Oltre alle esercitazioni anfibie, la Settima Flotta statunitense conduce operazioni aereo-na-

vali nel Mar Cinese Meridionale dalla Settima Flotta come strumento efficace per mantenere 

un controllo sull’avanzamento militare cinese in questo spazio marittimo.  

Esempi a sostengono di questa affermazione sono riscontrabili sia nel dislocamento nel Mar 

Cinese Meridionale dell’Amphibious Assault Ship USS America (LHA) che nell’esercitazione 

Valiant Shield 2020 a cui era a capo la portaerei classe Nimitz USS Ronald Reagan.35 

 
32 Rossi, Riccardo, «The Geostrategic Role of the Philippines in Supporting U.S. Interests in the Southwest 
Asia-Pacific Area», Geopolitical Report, vol.15, fasc.8, SpecialEurasia, 2022, https://www.specialeura-
sia.com/2022/01/24/philippines-usa-geopolitics/. 
33 Ibid. 
34 US Embassy in the Philippines, U.S. And Philippine Forces Successfully Conclude 37th Balikatan, 2022, 
https://ph.usembassy.gov/u-s-and-philippine-forces-successfully-conclude-37th-balikatan/. 
35 U.S Indo-Pacific Command, (2020) Ronald Reagan Carrier Strike Group Concludes Valiant Shield 2020, 
https://www.pacom.mil/Media/News/News-Article-View/Article/2361989/ronald-reagan-carrier-strike-
group-concludes-valiant-shield-2020/ 
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Nel complesso, le esercitazioni militari condotte dalla marina militare statunitense nel Mar 

Cinese Meridionale hanno come obiettivo quello di migliorare la prontezza ed efficacia ope-

rativa del loro strumento militare e controllare i progressi cinesi nell’ampliamento delle isole 

artificiali presenti negli arcipelaghi delle Spratly e Paracelso. Inoltre, tali esercitazioni, per-

mettono a Washington di supervisionare le linee di comunicazione marittime e sorvegliare 

gli stretti di Malacca Luzon e Sonda, unici punti di accesso e uscita da questo mare semi-

chiuso.36 

Conclusioni 

Quanto descritto finora permette di evidenziare l’importanza dell’Oceano Pacifico, spazio 

geo-marittimo dove si vanno a scontrare gli interessi degli Stati Uniti e della Repubblica 

Popolare Cinese.   

Tale affermazione trova ulteriore riscontro nel rapido processo di militarizzazione che l’area 

centro-sud occidentale del Pacifico ha registrato negli ultimi anni sia da parte cinese che 

statunitense, specialmente in prossimità degli arcipelaghi delle Spratly e Paracelso e degli 

stretti di Taiwan, Miyako, Luzon e Malacca.  

Da questo si evince che nei prossimi anni Washington e Pechino continueranno la loro poli-

tica di militarizzazione e i loro tentativi di influenzare le dinamiche geopolitiche regionali 

dell’Asia-Pacifico con il fine ultimo di divenire le potenze egemoni dell’area. In tale ottica è 

possibile sottolineare come si va a materializzare sempre di più il rischio geopolitico di uno 

scontro sino-statunitense nella regione che potrebbe influenzare l’intera area dell’Asia-Pa-

cifico e, in un mondo globalizzato, avere conseguenze nel resto dello scacchiere internazio-

nale 

  

 
36 Rossi.R, (2022), «The Geostrategic Role of the Philippines in Supporting U.S. Interests in the Southwest 
Asia-Pacific Area», Geopolitical Report, vol.15, fasc.8, SpecialEurasia. Retrieved from: https://www.special-
eurasia.com/2022/01/24/philippines-usa-geopolitics/ 
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