
LA POLITICA INTERNAZIONALE NELL'ERA
DELLA GLOBALIZZAZIONE

di Filippo Andreatta

Come spesso accade ai concetti di gran moda, anche la glo-
balizzazione epresa a prestito nelle accezioni pili disparate. In-
vocato come deus ex machina per spiegare ogni sorta di feno-
meno sociale, il concetto rischia di perdere la sua utilita e di
non spiegare piu nulla (Sartori 1979). Un concetto einfatti utile
nella misura in cui specifica un insieme di fenomeni al quale e
applicabile, distinguendoli dagli altri. Se un concetto e applica-
to ad ogni situazione, la sua (sovra- )estensione COS! generalizza-
ta ne assottiglia l'intensione, cioe la sua capacita di specificare e
di spiegare i fenomeni. Un'estensione senza limiti porta ad una
completa evanescenza esplicativa perche non si puo attribuire la
stessa causa ad un fenomeno e al suo contrario. La globalizza-
zione rischia questo fato in quanto utilizzata in una tale varieta
di contesti da rendere estremamente ardua una sua definizione
precisa. Se il concetto significa per ciascuno una cosa diversa,
allora si entra in una torre di Babele nella quale ognuno parla la
propria lingua senza possibilita di confrontarsi con gli altri.

In questo saggio si intende resistere alla tentazione di espan-
dere - in chi ave quasi-normativa - la denotazione del concetto
per farne un processo ineluttabile, senza precedenti, universale
e totalizzante fino alIa creazione di un mondo omogeneo e indi-
stinto. Si giunge COS! ad una definizione piu circoscritta e de-
scrittiva di globalizzazione, intesa semplicemente come un au-
mento di flussi di dimensione transcontinentale. In questo sen-
so epossibile separare le varie dimensioni - politica, economica
e culturale - della globalizzazione e valutare ciascuna in detta-
glio. E - infatti - possibile che alla globalizzazione in una di-
mensione corrisponda una frammentazione in un'altra. L'enfasi
sui flussi transcontinentali permette - inoltre - di evitare gene-
ralizzazioni su scala geografica e di esaminare l' eventualita che
non tutti i continenti - 0 non tutti i paesi all'interno di uno
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4 Filippo Andreatta

stesso continente 0 ancora non tutti i settori all'interno di un
medesimo paese - siano coinvolti dal processo. Sembra infatti
che, mentre quasi tutti i paesi hanno alcuni settori globalizzati,
solo alcuni paesi abbiano quasi tutti i settori globalizzati.
Uscendo dalla sfera economica, le differenze degli effetti sulle
strutture politiche sono ancora maggiori, e dovrebbero indurre
i politologi ad una cautela ancora maggiore rispetto agli econo-
misti. Gli effettidella globalizzazione, almeno nel breve perio-
do, potrebbero pertanto portare - contrariamente aIle aspettati-
ve della maggior parte dei commentatori - ad una maggiore
eterogeneita nel sistema internazionale.

Dopo un tentativo di fissare due contrapposti tipi ideali di
globalizzazione, questo saggio prcndera in analisi i suoi aspetti
economici, esaminando in chiave di confronto con precedenti
epoche storiche la rilevanza dei flussi contemporanei. Verra poi
analizzata l' estensione geografica di questi flussi, che non ene-
cessariamente universale come e- invece - sottinteso dal termi-
ne «globalizzazione». Questo esercizio permette di ridimensio-
nare notevolmente la portata dei processi in esame. Successiva-
mente, verra presa criticamente in considerazione l'ipotesi che
un aumento dei flussi economici metta in discussione Ie struttu-
re politiche, e in particolare l'organizzazione del sistema inter-
nazionale in Stati sovrani. A questo punto, e solo a questo pun-
to, e possibile uno studio sui reali effetti politici della globaliz-
zazione. Si sottolinea in particolare che Ie conseguenze di una
maggiore apertura economica sono complessivamente positive
per Ie relazioni internazionali, rna che la parzialita dei processi
di internazionalizzazione limita questi benefici ad alcune zone.
Da un punto di vista politico, il problema centrale, almeno nel
breve periodo, e quindi quello di comprendere Ie implicazioni
dell' esclusione dai processi di globalizzazione, e i rapporti tra Ie
zone globalizzate e quelle non globalizzate.

Iperglobalizzazione e globalismo

Nonostante la pletora e gli abusi ai quali e stato sottoposto
il concetto di gobalizzazione, si possono raggruppare Ie nume-
rose definizioni proposte nella letteratura in due idealtipi. Una
prima definizione, denominata «iperglobalizzazione» da Held e
McGrew (2000), identifica il processo come una vera e propria
rivoluzione della vita economica, sociale e politica. La globaliz-
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La politica internazionale nell'era della globalizzazione 5

zazione sarebbe infatti un fenomeno senza precedenti, destinato
a cambiare il mondo che abbiamo sino ad ora conosciuto. Nelle
autorevoli parole di Giddens (2000, 22-23) «la globalizzazione e
L..J politica, culturale e tecnologica, oltre che economica L..J e
non ha nulla a che fare con cio che accadeva in precedenza».
La globalizzazione non sarebbe ancora completa, rna sarebbe ir-
reversibile e guidata da una logica ineluttabile. Prima 0 poi, tut-
ti e tutto ne verranno influenzati e modificati.

Secondo la tesi dell'iperglobalizzazione, la portata del pro-
cesso sarebbe globale, universale, geograficamente illimitata.
Friedman (2000, 22) sintetizza: «globalizzazione significa diffu-
sione totale del capitalismo di mercato a tutti i paesi» (corsivo
mio). La sua logica sarebbe onnicomprensiva anche da un pun-
to di vista funzionale. Le origini della globalizzazione possono
anche essere limitate all'ambito economico 0 tecnologico, rna Ie
sue conseguenze non sono certo circoscritte a queste sfere. Se-
condo Giddens (2000, 13) «La globalizzazione influenza non
solo gli avvenimenti su scala mondiale, rna anche la vita quoti-
diana L.'] tocca Ie tematiche della sessualita, del matrimonio e
della famiglia». In particolare, per quanto riguarda la politica
internazionale, Ie strutture tradizionali, basate suI potere territo-
riale degli Stati, sarebbero state sconvolte dalla dimensione so-
vranazionale dei flussi. Susan Strange (1996, 4) suggerisce che:
«mentre una volta erano gli Stati ad essere i padroni del merca-
to, ora sono i mercati a dominare i governi degli Stati».

Una seconda possibile definizione e meno ambiziosa e pill
circoscritta. La globalizzazione non sarebbe un processo mes-
sianico con conseguenze rivoluzionarie, rna pill semplicemente
un processo di incremento di flussi internazionali di livello trans-
continentale. La fase contemporanea sarebbe quindi solo una
fase di un processo molto pill antico, denominato «globalismo»
da Keohane e Nye (2000), del quale farebbe parte - ad esempio
- il traffico di spezie durante il medioevo, il sistema transatlan-
tico della prima eta moderna e 1'interdipendenza economica
prima della Grande guerra. II globalismo, come in passato, puo
crescere rna anche diminuire, alternandosi a periodi di fram-
mentazione (Clark 1997; 1999). Non si rischia cosi di proiettare
indefinitamente nel futuro una tendenza attuale, rna si contem-
pla anche la possibilita che la tendenza sia reversibile, cosi
come al globalismo della belle epoque eseguita l'autarchia degli
anni '30.

L'attuale fase di globalismo avrebbe senz'altro proprie ca-
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6 Filippo Andreatta

ratteristiche distintive e peculiari, ad esempio la spiccata aper-
tura dei flussi di capitale finanziario, ma Ie sue caratteristiche, e
Ie sue conseguenze, sarebbero comunque confrontabili, in chia-
ve comparata, con quelle di altri periodi storici. La globalizza-
zione non avrebbe - necessariamente - una valenza omogenea
universale e multidimensionale, ma potrebbe avere precisi con-
fini geografici e disciplinari e, quindi, anche conseguenze limi-
tate all'interno di questi confini. In particolare, non si da per
scontata ne I'universalita dei processi di apertura economica, ne
il fatto che l'apertura econornica comporti una proporzionata
apertura politica 0 sociale. E anzi possibile che, a fronte di un
aumentato globalismo in un settore, si possa sperimentare fram-
mentazione in un altro, con conseguenze anche complesse e
contraddittorie (Jervis 1997).

II successo della definizione di iperglobalizzazione e cosi
marcato da essere entrato nel pensiero corrente come un luogo
comune. Questo edovuto al fatto che, oltre ad avere il vantag-
gio di evocare immagini pill originali, semplici e chiare, tre di-
versigruppi hanno adottato, per ragioni anche contrarie, I'idea
della iperglobalizzazione. Questa definizione ambiziosa esoste-
nuta dagli entusiasti, che intendono sottolineare la forza e l'ine-
luttabilta del processo. Molto spesso ci viene ricordato che alla
globalizzazione non ci sono alternative e che, volenti 0 nolenti,
verremo ad essa omologati. Questa definizione eanche sostenu-
ta dai critici per sottolineare i possibili rischi di uno stravolgi-
mento radicale. Altrettanto spesso la globalizzazione ci viene
proposta come un Golem in grado di minacciare la pace socia-
Ie, la prosperita, 10 stile di vita, l'ambiente, il futuro stesso del-
l'umanita. Anche gli scettici, infine, preferiscono usare un'idea
estremizzata per poterla poi smentire pill facilmente. Se per glo-
balizzazione si intende la fine di tutti i particolarismi, della so-
vranita statale 0 della dimensione economica locale e infatti
quasi impossibile non rilevare quotidiane smentite.

Questo saggio intende sostenere che i luoghi comuni riguar-
do all'iperglobalizzazione sono mal posti (per una rassegna cri-
tica su questa letteratura cfr. Cesa 2002). La globalizzazione
non eun processo ineluttabile che si estendcra urbi et orbi fino
ad includere ogni aspetto della vita politica, economica e sociale
di ogni paese. I dati sostanziano solo la definizione pill circo-
scritta. In quanto concetto non omnicomprensivo dai punti di
vista geografico e funzionale, e inoltre possibile valutare con
maggiore precisione il suo valore esplicativo. Si puo cosi distin-
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La politica internazionale nell'era della globalizzazione 7

guere tra quei fenomeni che sono effettivamente causati dalla
globalizzazione e quelli che sono meglio spiegati da altre - piu
locali - cause. In particolare, la sua portata limitata influenza
maggiormente alcune regioni rispetto ad altre, contribuendo ad
aumentare Ie eterogeneita tra regioni e nazioni. Se ci si ostina a
ritenere la globalizzazione come un processo generalizzato e
non specifico, si rischia pertanto di ignorare Ie sue vere conse-
guenze.

La globalizzazione in prospettiua storica

La prima questione aperta dal dibattito sulla globalizzazione
e la rilevanza dei flussi economici che sarebbero alIa sua origi-
nee La spinta alIa globalizzazione, come nelle precedenti epoche
di apertura economica, eprovenuta dall'abbattimento dei costi
di trasporto e di comunicazione. II trasporto marittimo e costa-
to negli anni '90 rneno di un terzo di quanto costava negli anni
'20, mentre i costi del trasporto aereo sono calati del 900/0. La
convenienza delle comunicazioni e ancora piu drammatica. Una
telefonata transatlantica di tre minuti costava piu di 60 dollari
negli anni '60, a fronte di un costa attuale di meno di mezzo
dollaro, mentre per acquistare una capacita informatica pari a
quella di un computer odierno da 1000 dollari, negli anni '60 si
sarebbero spesi quasi due milioni (Masson 2001). I progressi
nel mondo della telefonia e dell'informatica hanno permesso la
repentina esplosione del fenomeno di Internet alIa fine degli
anni '90. Queste nuove opportunita sono state sfruttate soprat-
tutto dal mondo della finanza internazionale. L'indebitamento
dal mercato internazionale, ad esempio, e cresciuto dai 95 mi-
liardi di dollari del 1980 ai 1769 miliardi del 1997 (Hirst e
Thompson 1999). Non solo il volume degli scambi finanziari e
senza precedenti, rna ha dato vita ad un mercato autenticamen-
te globale, integrando Ie maggiori piazze americane, europee ed
asiatiche. La sproporzione tra gli attuali flussi finanziari interna-
zionali e la dimensione delle economie in via di sviluppo ha,
inoltre, contribuito a causare ripetute crisi locali, in Asia sudo-
rientale, in Russia e in America Latina.

Dato che la maggior parte degli indicatori economici con-
verge a dipingere una situazione di maggiore apertura, spesso si
incorre nell'errore di presupporre che tutti gli indicatori econo-
mici seguiranno la strada di quelli piu globalizzati, come quelli
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8 Filippo Andreatta

dei mercati finanziari. Si commetterebbe cosi il classico errore
di dare per scontato che una tendenza possa essere proiettata
indefinitamente nel futuro. Uno sguardo pill analitico all'evi-
denza empirica costringe ad un'atteggiamento pill prudente, so-
prattutto per quanto riguarda i fattori pill significativi per l'eco-
nomia reale: commercio, flusso dei capitali e mercato del lavo-
roo Questi indicatori, se contestualizzati rispetto alIa dimensione
dell'economia, sono paragonabili a simili situazioni del passato.

II notevole aumento degli scambi commerciali avvenuto ne-
gli ultimi anni ha portato a livelli di interdipendenza simili a
quelli verificatisi prima della Prima guerra mondiale. Come si
evince dalla tabella 1, il commercio internazionale delle princi-
pali economie incide suI prodotto interno lordo (Pil) in misura
comparabile all'inizio del XX secolo. Due considerazioni devo-
no qualificare questo sorprendente risultato. Da un lato, al
commercio di :beni andrebbe aggiunto 10 scambio di servizi,
molto pill arduo da misurare, che oggi e senz' altro ben pill si-
gnificativo di 100 anni fa (Bordo, Eichengreen e Irwin 1999).
Dall'altro lato, molte economie pill piccole sono oggi pill aperte
di allora, facendo si che il rapporto tra commercio e Pil a livello
mondiale sia pill elevato oggi. Cio nonostante, rimane il fatto
che la dipendenza delle maggiori economie da importazioni ed
esportazioni sia oggi commensurabile a quella sperimentata nel-
l'era della belle epoque.

In secondo luogo, dal punto di vista del flusso di capitali,
non si puo affermare che il mercato globale abbia soppiantato i
mercati finanziari nazionali. Sebbene il volume degli scambi in-
ternazionali sia cresciuto vertiginosamente a partire dalla fine
del sistema monetario di Bretton Woods all'inizio degli anni '70
e dal successivo progressivo rilassamento dei controlli sui flussi
di capitali, la maggior parte degli investimenti rimane squisita-
mente domestica. Secondo Obsteld (1993), la proporzione dei
risparmi assorbita dagli investimenti domestici, che era media-
mente il 77,4 % nel periodo precedente alIa Prima guerra mon-
diale ed il 95,9% tra Ie due guerre, e stata negli anni '90 al
67°h>. Anche se si tratta di una misura inferiore, bisogna ricor-
dare che e comunque pill alta di quella degli anni '80 (al
63,6%) e che rappresenta comunque il fatto che due terzi dei
risparmi rimangono legati al territorio nazionale.

In un mercato dei capitali autenticamente globale, i fondi
dovrebbero confluire all'economia con maggiori prospettive di
ricavi anche in misura scollegata dalle dimensioni dell' economia
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La politica internazionale nell'era della globalizzazione 9

TAB. 1. Commercia internazionale in (:1) Jut Pi!

Francia
Germania
Giappone
Regno Unito
Stati Uniti

1913

35,4
35,1
31,4
44,7
11,2

1950

21,2
20,1
16,9
36
7

1973

29
35,2
18,3
39,3
10,5

1995

36,6
38,7
14,1
42,6
19

Fonte: Hirst e Thompson (I 999).

stessa. In altre parole, ci si dovrebbe aspettare un forte squili-
brio nel rapporto tra flussi di capitale e Pil, con alcuni paesi
che raccolgono la maggior parte del capitale globale e con altri
che subiscono una consistente uscita dei fondi. Obsteld e
Taylor (1997) hanno invece misurato il rapporto tra conto cor-
rente e Pil, rilevando come, da un lato, questo rapporto sia sta-
to sempre molto contenuto e come, dall'altro, la misura odierna
sia addirittura inferiore ad altri momenti nel passato. Negli anni
'90 questo rapporto era mediamente al 2,3 ok, contro il 3,3 0/0
del periodo precedente alIa Prima guerra mondiale e al 3,2 0/0
degli anni '40, all'epoca dei finanziamenti di guerra e del Piano
Marshall'.

In terzo luogo, dal punto di vista del mercato del lavoro, i
movimenti migratori sono oggi molto piu contenuti che in altri
periodi storici. Si calcola che Ie migrazioni del periodo prece-
dente alIa Prima guerra mondiale abbiano riguardato il 100/0
della popolazione del pianeta, mentre la mobilita del lavoro e
oggi di gran lunga minore. Prendendo in esame Ie due regioni

1 Non si tratta solo di variabili quantitative. La crisi asiatica alla fine degli anni '90
ha indotto alcuni commentatori a sostenere che I'interdipendenza finanziaria aveva
create una situazione completarnente nuova, nella quale i mercati finanziari spostavano
volumi tali da rendere vane Ie contromisure delle autorita nazionali. Eppure simili feno-
meni di contagio non sono affatto rari. In occasione della grande depressione, un ritoc-
co dei tassi americani ha prosciugato di fondi l'America latina, innescando una reazione
a catena in Europa centrale ed eventualmente in Gran Bretagna (Eichengreen 1995).
Anche nell'Ottocento, all'epoca del «tallone aureo» crisi finanziarie transnazionali non
erano fuori dal comune (Eichengreen 1996). In altre parole, la presunta perdita di con-
trollo da parte delle banche centrali sui mercati parte dagli eccezionali presupposti de-
gli anni '50, '60 e '70 nei quali Ia maggior parte dei paesi imponeva strettissimi controlli
sui Bussi di capitale. Questa posizione, inoltre, ignora il fatto che economic relativamcn-
te piccole, come quelle asiatiche, non sono mai state in grado di reagire di fronte a mer-
cati spaventati da disastrose gestioni economiche.
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10 Filippo Andreatta

piu importanti dal punto di vista dei flussi migratori, Europa
occidentale e nuovo mondo (cornposto da Stati Uniti, Canada,
Nuova Zelanda e Australia), gli spostamenti del periodo 1870-
1913 hanno visto la prima con un saldo migratorio negativo
pari al 7,5% della propria popolazione e il secondo con un sal-
do attivo pari addirittura al 38,7% della propria popolazione.
Nel periodo 1974-1998, invece, i saldi migratori attivi sono stati
del 3 e dell'8,6%, rispettivamente (Maddison 2001). La diffusa
percezione europea di una recente e incontrollabile impennata
dei flussi migratori equindi dovuta, in prospettiva storica, piu
al passaggio dall'essere una regione di emigrazione ad una di
immigrazione che alia effettiva consistenza di quest'ultima.

Un altro significativo confronto e dovuto tra la situazione
attuale e il periodo immediatamente precedente. Ancor piu del-
1'epoca all'inizio del XX secolo, il periodo successivo alIa Se-
conda guerra mondiale ha visto tassi di crescita dell' economia e
dell' apertura commerciale che in media sono piu alti di quelli
della cosiddetta globalizzazione (DeLong 2000). Nel periodo
1950-1973 il tasso medio annuale di crescita dell' economia
mondiale era il2,9°k>, a fronte dell'I,4% del periodo preceden-
te alIa Prima guerra mondiale, allo 0,9% del periodo tra Ie due
guerre e all'I,3 del periodo 1973-1998. Che il periodo dell'im-
mediato secondo dopoguerra sia stata l'«eta dell' oro» per l'eco-
nomia mondiale eanche dimostrato dal tasso medio annuale di
crescita delle esportazioni, che a livelIo globale e passato dal
3,4% tra il 1870 e il1913 allo 0,9% del periodo 1913-1950, al
7,9% tra il 1950 e il 1973 al 5,1 % del periodo 1973-1998
(Maddison 2001). Questo significa che, almeno per Ie economie
piu grandi, il processo di globalizzazione e cominciato alcuni
decenni prima del periodo attuale ed e oggi, per quelle stesse
economie, semmai in una fase di decelerazione.

La non globalit« della globalizzauone

II secondo problema di una definizione eccessivamente am-
biziosa del processo di globalizzazione ha ache vedere con la
sua estensione geografica. II termine sottintende una portata
universale che presuppone un'influenza paragonabile in tutte Ie
regioni del mondo. Anche in questo caso pero, si tratta di una
semplificazione eccessiva che un esame dei dati tende a falsifi-
care. Se per globalizzazione si intende una decisiva apertura
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La politica internazionale nell'era della globalizzazione 11

delle economie nazionali ai flussi internazionali provenienti dal-
l'esterno, allora il fenomeno sembra ben pili circoscritto. Un re-
cente studio della Banca mondiale mette in luce come negli ul-
timi venti anni solo un gruppo di 24 paesi in via di sviluppo ab-
bia aggressivamente ridotto Ie proprie barriere commerciali,
con tagli tariffari di pili di un terzo, mentre tutti gli altri avreb-
bero in media sostenuto riduzioni molto pili contenute e di
poco superiori al 10% 2• Mentre il primo gruppo di paesi ha, di
conseguenza, incrementato la propria propensione verso l' ester-
no misurata come rapporto esportazionilPil, il secondo ha visto
- in media - questo rapporto diminuire negli ultimi 20 annie
Anche dal punto di vista finanziario, gli investimenti provenien-
ti dal mercato internazionale sono fortemente concentrati in al-
cune zone. Per quanto riguarda gli investimenti esteri diretti, il
38% si trova in Europa occidentale, il 28% negli Stati Uniti e il
190/0 in Asia orientale. Otto paesi dell' Asia orientale (Cina, Co-
rea del Sud, Giappone, Hong Kong, Malesia, Singapore, Tai-
landia, Taiwan) assorbono pili investimenti esteri diretti di tutti
gli altri paesi non-Ocse del mondo messi insieme (Maddison
2001)3. Europa occidentale, Stati Uniti e Asia orientale rappre-
sentano quattro quinti del commercio mondiale con il rimanen-
te quinto diviso tra regioni nelle quali vive la meta della popola-
zione mondiale. Queste cifre sono ovviamente ancora pili ac-
centuate per quanto riguarda gli investimenti di portafoglio per
i quali i soli Stati Uniti contano per la meta.

In altre parole, nonostante il rischio di paradosso, la globa-
lizzazione non sembra essere un fenomeno globale 0, come mi-
nimo, almeno non e simultaneo. Da un lato, secondo gli stessi
parametri utilizzati oggi per identificare paesi integrati nell' eco-
nomia mondiale, gli Stati occidentali si sono globalizzati nella
fase precedente a quella attuale. Ad esempio, i tassi di crescita
delle esportazioni erano in Europa occidentale e negli Stati Uni-
ti pili elevati, spesso considerevolmente, nel periodo 1950-1973
che in quello 1973-1998 (Maddison 2001). Dall'altro lato, livelli

2 I 24 paesi sono: Argentina, Bangladesh, Brasile, Cina, Colombia, Costa Rica, Co-
sta d'Avorio, Filippine, Giamaica, Giordania, Haiti, India, Malesia, Mali, Messico, Ne-
pal, Nicaragua, Paraguay, Repubblica Domenicana, Ruanda, Tailandia, Unghcria, Uru-
guay e Zimbabwe (World Bank 2002).

3 E significativo rilevare come, tra i paesi che si sono globalizzati con successo ve
ne sia uno islamico (la Malesia), a dimostrazione del fatto che Ie variabili culturali e reli-
giose non sono, di per se stesse, un ostacolo insormontabile all'integrazione internazio-
nale.
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FIG. 1. Crescita economica.

Fonte: Maddison 2001.

di integrazione paragonabili a quelli occidentali si sono verifica-
ti negli ultimi anni quasi esclusivamente in Asia orientale e, in
misura minore, in America latina, escludendo pero nettamente
vaste zone in Africa, Asia occidentale e meridionale, Europa
orientale ed ex-Urss". L'apertura dell'Asia orientale all'econo-
mia mondiale ha portato, insieme ad altre condizioni, a tassi di
crescita dell'economia e delle esportazioni significativamente su-
periori a quelli occidentali, che hanno permesso una forte con-
vergenza nei livelli di reddito pro capite nei confronti dell' eco-
nomia piu ricca (vedi Figura). L'America latina ha visto una ere-
scita in linea con la crescita mondiale, mentre Africa, Medio
oriente ed ex-Urss hanno sperimentato tassi di crescita ridotti 0

negativi, allargando la forbice delle disuguaglianza tra nazioni.
Riconoscere il confine geografico della globalizzazione e di

fondamentale importanza per capire alcune delle piu stridenti
contraddizioni dell'economia mondiale contemporanea. Solo in

4 Bisogna, inoltre, ricordare, che mentre il commercio internazionale e liberalizza-
to in quasi tutti i settori, rimane protetto in alcuni settori, come il tessile 0 l' agricoltura,
che rappresentano la stragrande maggioranza delle esportazioni di alcuni paesi, in parti-
colare quelli piu poveri.
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Fonte: Maddison 2001; Word Bank 2002.

questo modo, concettualizzando la globalizzazione come un
processo di allargamento parziale della zona aperta ai flussi in-
ternazionali, si puo riuscire a spiegare come, a fronte di una co-
stante, continua e consistente riduzione del livello di poverta
globale (vedi figura), Ie disuguaglianze tra paesi e regioni siano
cresciute, portando la differenza in reddito pro capite tra la re-
gione piu ricca 01 Nord America) e quella piu povera (1'Africa)
da 9:1 nel 1913 a 19:1 nel 1998 (Maddison 2001). L'integrazio-
ne nell'economia globale di alcuni paesi, e la crescita che questa
ha comportato, ha ridotto i livelli di poverta in quelle regioni,
mentre l'esclusione di altri paesi dalla globalizzazione ne ha ri-
dotto Ie potenzialita di crescita, aumentando di conseguenza il
diva rio tra questi paesi e quelli in fase di piena espansione.

Si potrebbe altrimenti cadere nell'errore di ritenere entram-
bi i fenomeni come parte dello stesso processo, attribuendo un
nesso causale tra la ricchezza degli uni e"la poverta degli altri
secondo una logica di sfruttamento. E invece proprio la
mancanza di accesso al mercato internazionale a vincolare, in-
sieme ad altri fattori, Ie potenzialita di crescita di molti paesi.
L'accesso ad un mercato piu ampio di quello nazionale offre,
infatti, maggiori possibilita di sviluppo, a causa di un miglior
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FIG. 3. Dimensioni economiche relative.

Fonte: Maddison 2001.

accesso a tecnologie, capitali e acquirenti (Sachs e Warner
1995)5.

II succitato studio della Banca mondiale mette in evidenza
come i 24 paesi in via di sviluppo che si sono maggiormente
«globalizzati» negli ultimi venti anni abbiano sperimentato una
crescita annuale media del 4 % negli anni '80 e addirittura del
5% negli anni '90, mentre gli altri paesi in via di sviluppo hanno
goduto di tassi di crescita sensibilmente inferiori, che in molti
casi hanno portato ad un cambiamento in negativo della ricchez-
za pro capite. Questo nonostante le condizioni di partenza fosse-
ro a vantaggio del secondo gruppo di paesi, che nel 1980 vanta-
va un Pil pro capite di 1.947 dollari a fronte dei 1.488 dei paesi
che si sarebbero poi globalizzati. Vent'anni dopo, il primo grup-
po ha aumentato il Pi! pro capite ad appena 2.133 dollari, men-
tre il secondo e passato a 2.485.

5 Da un punto di vista strettamente economico, 10 sviluppo e pill facile in un am-
biente ricco piuttosto che in uno dove mancano i compratori. Sia gli Stati pill ricchi che
quelli pill poveri hanno quindi un interesse all' arricchimento dell' altro.
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La politica internazionale nell'era della globalizzazione 15

Sebbene la globalizzazione non sia imputabile, in quanto
geograficamente limitata, delle dinamiche universali, il processo
di allargamento dell'economia capitalista ha avuto profondi ef-
fetti sulle zone coinvolte (vedi figura). In particolare, la diffu-
sione dell'economia di mercato ad altri continenti e la loro inte-
grazione nell'economia internazionale sembrano aver posto fine
al ciclo di dominio mondiale da parte delle economie occiden-
tali (che con la rivoluzione industriale avevano inaugurato un
periodo nel quale il loro peso relativo era sproporzionato alIa
loro popolazione). Nel 1950, l'occidente rappresentava il 57%
dell'economia mondiale a fronte del solo 19% della popolazio-
ne, mentre, nel 1998, il peso relativo delle economie occidentali
era sceso al 46°~, tornando ai livelli del 1870. Nello stesso pe-
riodo, il peso relativo dell'economia dell'Asia orientale e passa-
to dal rappresentare meno di un decimo del Pi! mondiale a
quasi un quarto. In altre parole, i processi di convergenza nel
reddito pro capite asiatico rispetto a quello occidentale hanno
nuovamente accentuato, come nell'era preindustriale, il potere
dei numeri, a favore delle nuove economie (Landes 1998). La
conseguenza e che la politica internazionale si e ulteriormente
globalizzata, visto che le grandi potenze non sono pili concen-
trate nella sola Europa 0 nella regione transatlantica (Kennedy
1987; Betts 1993-1994).

Cli ef/etti sulle strutture politiche

Un terzo problema che emerge nella concezione piu ambi-
ziosa della globalizzazione e rappresentato dalla presunzione
che il fenomeno non sia limitato alIa sfera economica. In una ri-
evocazione postuma del materialismo storico, si da per scontato
che una forte innovazione nel settore economico non possa non
avere conseguenze proporzionate sugli altri settori della vita so-
ciale. In particolare, si mettono in relazione i flussi economici
internazionali con Ie strutture nazionali di controllo politico, af-
fermando che gli Stati, non essendo pili in grado di controllare
i primi, siano pertanto destinati ad una crisi irreversibile. Men-
tre in passato gli attori non statali avevano un'insopprimibile
stanzialita, che li assoggettava allo Stato in controllo del territo-
rio suI quale risiedevano, la possibilita di muoversi globalmente
consentirebbe ora di evitare regole indesiderate spostandosi al-
trove. L'incapacita di controllare gli attori non statali erodereb-
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16 Filippo Andreatta

be la Iegittimita dello Stato, in quanto incapace di influenzare i
processi economici, e quindi il consenso delia popolazione
(Cerny 1995). C'echi sostiene che questa erosione renda neces-
sario affiancare all'importanza degli Stati quella dei mercati e
delle multinazionali (Strange 1996). C'e chi sostiene che questo
porti all' evanescenza del controllo territoriale e alIa nascita di
«Stati virtuali» (Rosecrance 1996) 0 a una dispersione neome-
dievale della sovranita (Kobrin 1998). C'e, infine, chi sostiene
che gli Stati nazionali siano finiti, per lasciare il posta a nuove
entita regionali 0 globali (Omahe 1990).

Per quanto concerne la capacita di controllo degli Stati sui
mercati, sono necessarie due qualificazioni. In primo luogo, i
principali attori economici «non statali», cioe Ie multinazionali,
continuano ad essere in realta fortemente ancorate alie econo-
mie nazionali nelle quali sono nate, dal momenta che Ie loro
vendite sono in media concentrate nel paese 0 nella regione
d'origine per una proporzione tra i due terzi ed i tre quarti
(Hirst e Thompson 1999). Bisogna poi ricordare che la maggior
parte delle nuove imprese legate alia «new economy», contra-
riamente aIle societa industriali pili tradizionali, operano in set-
tori, quali l'informatica e Ie telecomunicazioni, che consentono
loro di esportare globalmente i propri beni e servizi dalla loro
nazione d' origine, senza necessariamente assumere una struttura
multinazionale.

In secondo luogo, dal punto di vista del commercio interna-
zionale, gran parte della recente internazionalizzazione ha preso
una forma regionale piuttosto che globale, nel senso che Ie
esportazioni sono concentrate nella stessa regione della quale i
paesi fanno parte. Questo edovuto all'esistenza di accordi com-
merciali su base regionale, che facilitano l' abbattimento delle
barriere doganali e non tariffarie anche oltre ai livelli stabiliti
dall'Organizzazione mondiale per il commercio. In questo
modo, il commercio dei paesi europei, che gia si svolgeva per il
65,5% all'interno della Comunita nel 1963, era concentrato per
il 72,4 % nell'Unione Europea a meta degli anni '90, mentre
nello stesso periodo Ie esportazioni americane verso Canada e
Messico sono passate, grazie alIa North American Free Trade
Area, dal 32,9 al 37,2% del totale (Hirst e Thompson 1999).
Sebbene un'internazionalizzazione regionale possa essere consi-
derata come un preludio ad un'internazionalizzazione globale,
rimane il fatto che gli accordi regionali sono voluti e negoziati
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La politica internazionale nell'era della globalizzazione 17

TAB. 2. Spesapubblicain (Yc) sul Pil

1913 1938 1950 1973 1999

Francia 8,9 23,2 27,6 38,8 52,4
Germania 17,7 42,4 30,4 42 47,6
Regno Unito 13,3 28,8 34,2 41,5 39,7
Stati Uniti 8 19,8 21,4 31,1 30,1
Giappone 14,2 30,3 19,8 22,9 38,1

Fonte: Maddison (2001).

dai governi, che mantengono pertanto una seppur parziale ca-
pacita di influenza sui Ilussi''.

Se gli Stati fossero destinati ad una crisi di controllo irrever-
sibile, si dovrebbe inoltre riscontrare una forte diminuzione
della proporzione dell'economia sotto illoro controllo diretto. I
dati, invece, non sostanziano questa ipotesi. Come dimostra la
tabella 2, in tre delle cinque maggiori economie capitaliste la
spesa pubblica e aumentata negli ultimi anni, mentre in due
casi e scesa marginalmente. In tutti e cinque i casi, comunque,
si tratta di livelli di spesa pubblica storicamente molto alti e
analoghi solo a quelli dell' economia pianificata della Germania
nazista (Maddison 2001; cfr. anche Crafts 2000). Per quanto ri-
guarda Ie voci di spesa, e significativo segnalare che sono Ie
spese per il welfare (soprattutto sanita e pensioni) ad essere in
crescita, contrariamente a quanto paventato da molti critici del-
la globalizzazione riguardo ai suoi presunti effetti sulla spesa so-
ciale (Adsera e Boix 2002; Rudra 2002).

La tabella riportata contribuisce a mettere in luce un aspet-
to pili qualitativo del dibattito. Anche qualora la spesa pubblica
calasse considerevolmente, ritornando ai livelli di inizio secolo,
questo non significherebbe necessariamente una crisi dello Sta-
to in quanto tale (Weiss 1998). Persino una riduzione, del tutto
ipotetica, sino ad un valore compreso tra il 20 ed il 30% del Pi!
non rappresenterebbe un livello incompatibile con la statualita,
a meno di non voler mettere in dubbio la solidita istituzionale,
ad esempio, della Germania guglielmina pre-1914 0 del Giap-
pone militarista degli anni '30. La rinnovata forza dei mercati

6 La seuola geoeeonomiea ritiene ehe il regionalismo sia una risposta difensiva alia
globalizzazione, efr. Luttwak (1990), Thurow (I992) e Gilpin (2001).
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18 Filippo Andreatta

ha quindi ridotto 0 limitato solo particolari funzioni dello Stato,
che erano inoltre state acquisite recentemente, nel secondo do-
poguerra, e che non sono necessarie agli Stati cosi come non Ie
erano in precedenza.

L' essenza dello Stato, in breve, e legata a variabili politiche
piuttosto che economiche, ed in particolare al monopolio sul-
I'uso legittimo della forza. Krasner (1999) sostiene che il model-
10 di Westphalia di un controllo assoluto da parte dello Stato e
sempre stato un idealtipo, mai realizzato nella pratica. La mag-
giore legittimita data dalla sovranita popolare delle democrazie
e il progresso tecnologico che, in generale, ha ampliato il diva-
rio tra Ie armi in dotazione agli eserciti e quelle in mana ai cit-
tadini, hanno semmai rafforzato questo controllo negli ultimi
decenni. Molti dei dubbi riguardo alIa forza dello Stato in gene-
rale sembrano pertanto legati ad alcuni Stati in particolare
(Hoisti 1996). Lo stesso successo della formula statale nel XX
secolo ha quasi quadruplicato il numero di Stati nel mondo, un
terzo dei quali pero, con una popolazione inferiore a cinque mi-
lioni, e troppo debole per aspirare ad un controllo efficace.
Persino in Europa occidentale, dopo 45 anni di integrazione e
istituzioni politiche largamente condivise e omogenee, gli Stati
faticano ad abbandonare Ie loro prerogative.

Cli effetti sulle relazioni politiche

Ma quali sono gli effetti politici della globalizzazione? Come
per i suoi effetti economici, anche in questo caso e necessaria
una risposta binaria, che sia in grado di distinguere tra Ie regioni
coinvolte dal processo e quelle nelle quali e ridotto 0 assente.
Gli effetti politici diretti della globalizzazione, riguardo aIle re-
gioni integrate nell'economia mondiale, sono quelli associati ad
una maggiore interdipendenza delle economie. Questi effetti
sono, per la maggior parte, positivi per due ragioni. In primo
luogo, I'interdipendenza modifica gli incentivi degli Stati nel-
l' arena internazionale. Un'economia aperta permette agli Stati e
aIle cornunita nazionali di ottenere i prodotti di cui abbisognano
senza dover correre i rischi, ed i costi, di una guerra di conqui-
sta (Kaysen 1990). Inoltre, i benefici economici di una maggiore
interdipendenza diventano un incentivo a mantenere la pace, in
quanto una guerra interromperebbe i flussi economici e la mag-
giore efficienza ad essa connessi (Rosecrance 1986). La maggio-
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La politica internazionale nell'era della globalizzazione 19

re ricchezza di un'economia aperta diventa, dunque, una mo-
derna analogia dello scambio di ostaggi che vigeva tra Ie citra-
Stato greche per scongiurare il pericolo di un tradimento conse-
gnando alia controparte un bene prezioso che sarebbe stato co-
stoso perdere (Andreatta 2001). Volendo assecondare il deside-
rio dei propri cittadini a conseguire - e mantenere - un alto tas-
so di sviluppo economico, i governi si asterranno da politiche
aggressive che possono mettere a repentaglio i frutti - passati e
futuri - di un'economia aperta. Secondo un recente studio suI
conflitto internazionale: «la pace e piu probabile L..] quando in-
teressi commerciali interdipendenti rendono il conflitto non
economico» (Oneal, Oneal, Maoz e Russett, 1996,24).

In secondo luogo, un'economia aperta favorisce la com-
prensione reciproca tra Ie nazioni e l'emergere a livello interno
di regimi liberali e democratici e di classi borghesi meno inte-
ressate alIa guerra dei loro predecessori aristocratici. Schumpe-
ter ha teorizzato che la guerra fosse un retaggio di anacronisti-
che caste militari ed aristocratiche, mentre la borghesia capitali-
stica «democratizzata, individualizzata e razionalizzata» fosse
piuttosto interessata al perseguimento del proprio interesse eco-
nomico. Per Schumpeter, nei moderni Stati capitalisti: «la guer-
ra di conquista e Ie avventure in politica estera sono destinate
ad essere considerate come fastidiose distrazioni» (Schumpeter
1919,59). La frequenza della guerra nel periodo pre-capitalisti-
co poteva quindi venire spiegata dalla prevalenza di ceti sociali
guerrieri ovvero dall'ignoranza rispetto alia razionalita dell'eco-
nomia liberale.

La relazione tra interdipendenza e pace, sebbene non uni-
vocamente e con significative eccezioni, sembra sostanziata dal-
la ricerca empirica. Ad esempio, Arad e Hirsch (1981) hanno
suggerito come alti livelli di interscambio commerciale induca-
no molti attori della politica interna a preferire la pace per non
perdere i vantaggi economici dell'interdipendenza e a esercitare
pressioni in tal senso sui propri governi. Mansfield concorda
quando sostiene che: «livelli piu alti di commercio sono associa-
ti ad una minore incidenza della guerra» (1994, 194; cfr. anche
Mansfield e Pevehouse 2000). Domke rileva che «i governi di
economie che esportano meno sono piu propensi a prendere
decisioni bellicose» (1988, 134). Anche gli studi di Polacheck e
della sua scuola rilevano una correlazione inversa tra commer-
cio e conflitto (Gasiorowski e Polachek 1982; Polachek e
MacDonald 1992; Polachek 1980 e 1992). Oneal, Oneal, Maoz
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20 Filippo Andreatta

e Russett concordano su quest'ultimo punto quando illustrano
come la dipendenza commerciale riduca la probabilita di con-
flitto per coppie di Stati «politicamente rilevanti», tra Ie quali
cioe la probabilita di conflitto sia relativamente alta (Oneal,
Oneal, Maoz e Russett 1996; Russett e Oneal 2001). Utilizzan-
do gli stessi dati, Gelpi e Grieco (1999) rilevano che l' effetto sia
importante soprattutto quando gli Stati in questione siano de-
mocrazie.

L'ottimismo riguardo agli effetti positivi di un'economia
aperta ed interdipendente deve pero essere temperato da alcune
considerazioni. In primo luogo, come e gia successo nel periodo
tra Ie due guerre, anche uri'elevato livello di integrazione eco-
nomica puo essere invertito. Dopo il suo apice in prossimita
della Prima guerra mondiale, l' apertura economica estata ridot-
ta dalla Grande depressione, dal protezionismo e dal secondo
conflitto mondiale. Nel 1950, il rapporto tra esportazioni e Pil
si era dimezzato al 5% rispetto ai picchi di inizio secolo, ritor-
nando al livello degli anni '70 dell'Ottocento e azzerando 70
anni di progressi tecnologici e di abbattimento dei costi di tra-
sporto e comunicazione.

In secondo luogo, di fronte allo scoppio di violenti contrasti
politici, l'interconnessione economica puo non essere sufficiente
ad impedire 10 scoppio delle ostilita. Regno Unito e Germania
si sono combattuti sanguinosamente nella Prima guerra mon-
diale, nonostante la loro interdipendenza economica fosse ele-
vata anche per gli standard di oggi. Una volta che un conflitto e
scoppiato, una stretta interdipendenza puo addirittura diventa-
re controproducente dal momento che si hanno pill ragioni di
attrito e di contenzioso che se Ie controparti fossero indipen-
denti e facilmente separabili. Secondo Waltz, «un'interdipen-
denza stretta significa intensita di rapporti e alza la probabilita
di un conflitto almeno occasionale; Ie guerre civili pill violente e
quelle internazionali pill cruente sono state combattute in arene
popolate da popoli simili e i cui affari erano strettamente legati
assieme» (Waltz 1979,205)7.

7 L'interdipendenza «moltiplica Ie occasioni di conflitto che potrebbero promuo-
vere risentimento e, perfino, la guerra. Una stretta interdipendenza e una condizione
nella quale una parte non puo muoversi senza influenzare gli altri; una piccola spinta si
riverbera su tutta la societa. Piu stretti sono i legami E. ..J piu estremi diventano gli effet-
ti, e nessuno puo perseguire i propri interessi senza prendere in considerazione gli inte-
ressi degli altri» (Waltz 2000, 14).
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In terzo luogo, gli effetti cooperativi dell' apertura economi-
ca sono qualificati dal fatto che, in generale, chi integra la pro-
pria economia nel contesto internazionale egia in una condizio-
ne propizia per mantenere la pace. Dal punto di vista interna-
zionale, e difficile che gli altri Stati accettino di commerciare, e
quindi di arricchire, uno Stato nemico 0 con il quale si aspetta-
no un conflitto. Molto spesso, gli Stati preferiscono concentrare
il proprio interscambio economico sui loro alleati, sovrappo-
nendo la loro rete di rapporti commerciali con quella dei rap-
porti diplomatici (Gowa 1989; 1994). Dal punto di vista inter-
no, una situazione di tensione einvece incompatibile con gli in-
vestimenti - domestici e esteri - necessari per 10 sviluppo. La
maggior parte degli studi sullo sviluppo economico sottolinea
infatti l'importanza dello Stato di diritto e della pace sociale. In
qualche misura, quindi, l'interdipendenza economica e anche
un effetto, oltre che una causa, di pace. Anche se puo essere
aiutata e amplificata da variabili economiche la pace, come la
guerra, e in definitiva frutto della politica.

La politica della globalizzazione

Una volta investigate Ie conseguenze della globalizzazione
sulle regioni piu direttamente coinvolte, rimangono da valutare
i suoi effetti politici piu generali su scala universale, cioe sia sul-
Ie regioni globalizzate sia su quelle non globalizzate. A questo
proposito, la letteratura avanza due ipotesi di globalizzazione
politica, ovvero di istituzione di un meccanismo di funziona-
mento omogeneo a livello mondiale. Da un lato, vi e la possibi-
lita di un rafforzamento delle organizzazioni internazionali, im-
maginate come l'embrione di un governo universale cap ace di
estendere stabilita e sviluppo anche aIle zone non ancora globa-
lizzate. Molte speranze sono state poste sulle Nazioni Unite al-
l'indomani della fine dello scontro tra superpotenze, che aveva
in precedenza rappresentato un invalicabile ostacolo costellato
di veti incrociati. Le ditficolta degli interventi nella ex-Jugosla-
via, il fallimento della missione in Somalia e la scarsa rilevanza
dell'Onu in occasione della Guerra del Golfo hanno pero ridot-
to fortemente queste aspettative (Andreatta 2000). Anche se
una maggiore cooperazione istituzionale eauspicabile e, nel me-
dio termine, possibile, Ie organizzazioni internazionali non han-
no oggi ne la forza ne la legittimita per imporre un controllo
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gerarchico sulle relazioni internazionali. Basti pensare al fatto
che il bilancio di tutto il sistema dell'Onu, Fondo Monetario
Internazionale e Banca Mondiale (agenzie specializzate compre-
se) ammonta a 18 miliardi di dollari, meno dell'l °10 del bilancio
federale americano. Tutte Ie decisioni collettive, pertanto, pog-
giano per la loro implementazione sulle disponibilita degli Stati
a fornire risorse.

Dall'altro lato, c'e chi sostiene la nascita di un sistema ege-
monico basato sulla primazia degli Stati Uniti. Nel 1997, gli Sta-
ti Uniti impiegavano pill risorse militari delle successive cinque
maggiori potenze messe insieme; nel 2001, prima della dichiara-
zione di guerra al terrorismo, pill della successive otto. Cio no-
nostante, la possibilita di una leadership americana sembra es-
sersi indebolita dalla fine della guerra fredda. Rispetto alIa mi-
naccia sovietica, i pericoli di oggi sono meno integrati e pill dif-
fusi. Gli alleati degli Stati Uniti tendono pertanto a vedere Ie mi-
nacce in modo diverso da Washington, soprattutto in base alIa
loro posizione geopolitica, generando forti tensioni diplomati-
che (Nyc 2002). Ad esempio, ci sono significative tensioni trans-
atlantiche che spaziano dagli attriti commerciali agli sforzi per la
salvaguardia ambientale, dalla politica nucleare aIle regole con-
tro i crimini di guerra, dal trattamento dei prigionieri nella guer-
ra contro il terrorismo all'opportunita di un attacco contro
l'Iraq. Gli Stati Uniti stessi, rispetto alIa Guerra fredda, sembra-
no meno disponibili a rischiare vite umane in nome dell'ordine
internazionale. Mentre in Corea e Vietnam gli Stati Uniti hanno
perso 85.000 soldati, persino all'apice dell'intervento in Afgha-
nistan nella lotta contro il terrorismo, Ie forze americane ingag-
giate suI terreno ammontavano a meno di 2.000 uomini.

Pill in generale, sembra che, come per la sua dimensione
economica, anche la globalizzazione politica generi pill eteroge-
neita di quanto non porti omogeneita. Se nelle zone globalizza-
te la pace, sia interna che esterna, sembra prevalere, nelle zone
marginali la stabilita politica non puo essere data per scontata
(Kissinger 2001). La solidita delle istituzioni politiche in molte
parti del mondo e dubbia a causa di un fenomeno di frammen-
tazione politica che ha visto il numero di Stati crescere costan-
temente nel XX secolo, e che ha portato anche a molte entita
COS! piccole da non essere sostenibili. La globalizzazione puo
esacerbare questa instabilita generando tensioni all'interno degli
Stati tra chi vorrebbe unirsi aIle zone globalizzate e chi invece
preferirebbe evitare i cambiamenti politici, economici e sociali
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che questo comporterebbe. Ci si trova, in altre parole, di fronte
aIle classiche dinamiche conflittuali innescate dalIa modernizza-
zione, dalle minacce che questa comporta aIle elite tradizionali,
e dai drammatici aggiustamenti dovuti all'urbanizzazione e alia
secolarizzazione (Fukuyama 2002). Anche in occidente, la fase
di accelerazione della modernizzazione nella prima meta del
XX secolo ha provocato violente fratture che hanno portato aIle
aberrazioni del fascismo e del comunismo.

Lungi quindi dal creare un mondo omogeneo, i recenti pro-
cessi hanno polarizzato una distinzione tra due metaregioni,
l'una modernizzata e l' altra soggetta ai conflitti e aIle reazioni
della modernizzazione. L'impossibilita di isolare queste due
zone Ie costringera ad interagire. La soluzione suggerita da Sin-
ger e Wildawsky (1993) di separare Ie «zone di pace» e Ie
«zone di guerra», rifiutando ogni contatto e infatti obsoleta
come la grande muraglia della Cina imperiale, COS! come dimo-
strano - in modo eclatante - i legami tra Ie montagne centroa-
siatiche e gli attentati dell'll settembre 2001. Dato che l' espe-
rienza e la scienza politica ci insegnano che unita diverse nello
stesso sistema tendono nel lungo periodo ad omologarsi, in
quanto ciascuna emula i successi dell'altra, 0 ne viene eliminata,
due soluzioni sono possibili. Da un lato, e possibile che nellun-
go periodo la zona in via di modernizzazione completi con sue-
cesso il processo, entrando anch'essa a pieno titolo nell'econo-
mia e nella societa internazionale. Questa ela soluzione prefigu-
rata dalla tesi di Fukuyama (1989) sulla «fine della storia». Dal-
l' altro lato, e possibile che Ie tensioni che hanno origine nei
paesi in via di modernizzazione intacchino la stabilita dei paesi
gia modernizzati, imbarbarendone la vita sociale con l'esporta-
zione di violenza fondamentalista 0 terroristica 0, come e gia
accaduto per Ie potenze fasciste e comuniste, trascinandole in
un conflitto piu diretto, sulla falsariga dello «scontro tra civil-
ta», previsto da Huntington (1993; cfr. anche Barber 2002).

Conclusione

II «discorso» sulla globalizzazione ecominciato con il crollo
del Muro di Berlino quando evenuta meno la contrapposizione
tra superpotenze e Ia divisione permanente del mondo in due
blocchi. A quel punto, non vi sono piu stati ostacoli sistemici
alIa convergenza verso un sistema omogeneo. La situazione che
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FIG. 4. Guerre internazionali e civili.

Fonte: Byman eVan Evera 1998.

si e venuta a creare negli ultimi anni del XX secolo ha innesca-
to la terza ondata di democratizzazione (Huntington 1991) e ha
portato all'integrazione di nuovi paesi nell'economia internazio-
nale, fino a quel momento riservata 0 quasi ai paesi del blocco
occidentale. II fatto che questi paesi facessero parte di vari con-
tinenti ha effettivamente «globalizzato» la politica e l'economia
internazionale, ponendo definitivamente termine alIa concentra-
zione di potenza nell' area transatlantica e incrementando l'im-
portanza di relazioni autenticamente transcontinentali. II sue-
cesso di questo processo ha pero anche portato al consolida-
mento di un luogo comune di iperglobalizzazione, secondo il
quale una crescente ornogeneita sarebbe proseguita fino ad in-
cludere ogni settore e ogni regione, scatenando, a seconda dei
punti di vista, entusiasmi e proteste.

La rimozione di un importante ostacolo verso una maggiore
convergenza di modelli e condizioni politiche ed economiche
non ha pero necessariamente comportato un mota simultaneo
in quella direzione. Solo alcuni paesi, nel breve periodo, hanno
potuto 0 voluto integrarsi nell'economia mondiale, contestual-
mente accelerando la loro crescita economica e riducendo la
loro distanza dalle economie piu ricche. Gli altri paesi hanno
invece limitato 0 ridotto la loro esposizione al mercato interna-
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zionale e, in molti casi, la loro crescita economica. In questo
senso, accentuando solo la crescita di chi era gia integrato nel-
l'economia mondiale 0 di chi si stava integrando, la globalizza-
zione ha aumentato l'eterogeneita nel sistema internazionale
piuttosto che ridurla.

I suoi effetti sono pertanto di duplice natura. Tra Ie econo-
mie pili forti, la globalizzazione illustra il miglioramento dei
rapporti internazionali dopo la fine della guerra fredda e costi-
tuisce un rafforzamento degli incentivi alla pace (Jervis 1991-
92). Tra i paesi meno globalizzati, Ie prospettive di apertura
sono soggette alle dilficolta e dubbi riguardo la modernizzazio-
ne. A fronte di un forte ed inedito ridimensionarnento delle
guerre internazionali (vedi figura), in particolare tra Ie grandi
potenze, si sta infatti sperimentando un significativo incremento
delle guerre civili, a illustrazione dell'indebolimento e della
marginalizzazione di alcuni paesi,

Questa analisi dovrebbe quindi indurci a dubitare del fatto
che la globalizzazione sia un processo irreversibile. Da un lato,
altre epoche storiche di considerevole apertura economica non
hanno innescato processi senza ritorno, come dimostra Ia rina-
zionalizzazione dell'economia seguita alla Grande crisi (James
2001). Dall'altro lato, finche rimane un fenomeno parziale, la
globalizzazione potrebbe essere messa in discussione da chi non
intende 0 non riesce a goderne i frutti. La pili grande minaccia
non viene dal fatto che la globalizzazione e troppo pervasiva,
rna che non 10 eabbastanza. Le cause della eterogeneita riman-
gono principalmente locali e sono legate tanto a politiche eco-
nomiche errate quanto a condizioni ambientali, epidemie e in-
stabilita politica. La logica complessa e variegata di questi pro-
blemi Ii rende di difficile soIuzione. Fino a quando non saranno
superati, pero, i parziali successi della globalizzazione non sa-
ranno al sicuro.
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