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IT!NERARI GEOPOLITICI CONTEMPORANEI 

Pro/ogo 

Ne! 1949, Josue De Castro diede aUe stampe la prima edizione di 
Geographie de la faime (Parigi, Les Editions Ouvriere~). Iibro che, 
sia per la materia trattata, sia per l'autoritA del personaggio 1, ebbe 
notevole suc.cesso di pubb!ico ed ando incomro a diverse traduzioni 
ed edizioni. Se ne! 1964 (Parigi, Seuil), !'opera uscl ancora con il 
medesimo titolo, in quella del 1973 (Parigi, Les Editions Ouvriere~). 
il termine Geographie cedeva ora il posto a quello di Geopolitique. 
ritenuto dall'Autore piu "consono con le contigenze poiitiChe del 
mondo attuale" 2. In sostanza, per spiegare il fenomeno della fame, 
De Castro sosteneva che occorresse "qualcosa di piu" di una 
"geografia", appunto una "geopolitica". Ne! 1978 uscl negli Stati 
Uniti The geopolitics of energy, ampio studio sulla vulnerabilita dei 
Paesi industrializzati di fronte ai Paesi fomitori di petrolio, scritto 
sulla base di un rapporto presentato dagli Autori a! Dipartimento 
della Difesa americano. L'ipotesi prospettata era quella 
dell'individuazione di "energy heartlands", alternative a quelle 
medio-orientali, che risultassero congruenti con I' "interesse e la 
sicurezza nazionali" statunitensi 3. L'anno seguente, l'invasione della 
Cambogia da parte del Vietnam e ii successive coinvolgimento 
bellico della Cina gettarono scompiglio tra coloro, marxisti e 
"terzomondisti", che mai avevano pensato che due Paesi comunisti 

• Direuore di Ric:erca Prof. M.P. PAGNINI. Sezione Geografia del Dipanimento di Scienze 
Politiche. Universit.A d.i Trieste. 
I Josut De Castro ~state Presidentc: del Consiglio dc:JI'ONU per I'AJimezuazione e I'Apicoluua e 
~roressore ali'Universllt di Parigi-Vincennes. 

De Castro, J.: Giopollliqut dt lofaim, Parigi. Les Editions Ouvri~res, 1973, p. 22. 
3 Conant. M.A. e Gold. F.R.: Tht gtopolitcs of tntrg)'. Boulder, Colorado. Westview Press. 
1978. Ne! !980.Ia Commissione del Senato americano per l'energia e le risorse naturali intitolO 
un proprio rappono Th' gropolitics of oil (Washington DC. US Government Printing Office). 
1mpiegando allon1 un termine che era si gilt diffuse. ma anribuendolo non a c:aso ad una materia dal 
for1e impauo geografico. che veniva a meuere in discussione gli equilibri bipolari. introducendo 
una deUe tematiche ponanti deUa nuova geopolitica. quella dei rapporti fra Nord e Sud del Moodo-. 
Si co~fro.nti anc~e Ha_glu_nd. D.G.: "The new geopolitics or minerals. An inquiry into the: 
c:hangmg uuemauonal s1gntficance or srrategic minern.Js" in Political Gtographv Quortrrlr. vol. 5. 
n.l.luglio 1986. pp. 121-240. ' · 



poressero scendere in guerra tra di loro. AI di la delle semplificanti 
categorie ideologiche del bipolarismo o di queUe marxiste, che tutto 
riconducevano al primate del fattore economico, il termine 
"geopolitica", grazie soprattutto ai mass-media, ritomava in 
circolazione come efficace chiave di lettura della realta 
intemazionale 4. 

I. Geopo/irica e Comunira srraregica. 

Nel mondo anglo-sassone, Henry Kissinger, durante gli anni 
trascorsi alia Casa Bianca, aveva fano largo uso, nei propri discorsi. 
del termine "geopolitical" come sinonimo di "power politics", 
"realpolitik", "balance-of-power" 5. Kissinger recuperava in pieno la 

tradizione realista del pensiero geopolitico americano 6, ipotecando 

cosl. sotto questa veste, il significate che al termine si poteva 
attribuire. Questa geopolitica non presupponeva una nuova 
riflessione critica. L'uso che di essa faceva Kissinger era assimilabile 
ne piu ne meno che ad una pratica di govemo. 

Chi contribul. invece. in quegli anni. a ridare nuovo valore alia 
geopolitica in quanta dottrina capace di guidare le scelte dei 
"decision-makers" fu un politologo inglese. trapiantato negli Stati 
Uniti: Colin S. Gray. 11 suo fu il prima Iibra 7, in lingua inglese, a 

4 Lacoste Y.: "Preface" in Korinman M.: Quand /'A.flrmagnt ptruait lt mo,rdt. Grandrur tl 
dlcadrrra d'unt glopolitiqut. Parigi, Fayard. 1990. p.ll·iii. 
5 Cfr. Hcpple. L.: "The revival or geopolitics" in Political Gtography Quarurly. supplemento aJ 
vol. v. n. 4. onohre 1986. pp. 521·536: Sloan G.R.: Gtopo/itics in Unittd Stalts Straltg/c 
Po/rcr. 1890-1987. Brighton. Wheatsheaf Books. !988. pp. 166-207. Cilato da Sloan ~ l'articolo 
di Giaham J. ("The Ego-Politics or Nixon~ in Thr Sprctator, 3 onobre 1970, p. 356), in cui si 
uatt~ggia ironicamente l'infaiUazion~ di Nilton. dietro consigli~ di Kissinger, ~r la geopolitica: 
"Geopolitics are very big in Washington _these da~s. I behev~ they ~ere mvented by _Dr. 
Kissinger. and they are certainly the lastthmg he thmks about before gomg to sleep. W1lham 
Fulbright doesn't like them at all. but ~he Pre~ident [Nixo~) absolutely loves them~an·d ~lays with 
them all the time. or so we are told . Sull argomcnto st vcda anche Bull H.: Kassmger: the 
primacy of geopoUtics~ in lnttrnarional Affairs. vol. S6. n. 3. summer. 1980, pp. 484-487. 
6 Cfr. Antonsich M.: ~oana Gtopolitik ana gtopofitics. Conversione ideologica di una donrina di 
potenza" in Quadrrni drl Dottoraro di Rit:trco in Geograjia Politico. Triest.e. Universita degli Srudi 
di Triestc. n. 4. 1994. 
7 Thr gropofitics of thr nudrar tra: htartfands. rimfands, and tht t~chnofogicaf rnofution. New 
York, crane. Russak & Company. 1917. B. W. Blouel. autore di pregevoli studi sull'opcra e la 
v1ta di Mad:.inder. elogib Tht gtopofitics of Sllptr powrr. raccomandandolo vivamente nelle 
scuole. ne \le universita e ne !le bibliOieche americane ("Book reviews" in Journal of Geography, 
vol. 87. n. 4. luglio-agosto. 1988. p. ISO). 
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comparire, dopo il 1945, con la parola "geopolitica" nel titolo 8, The 

geopolitics of rile nuclear era era stato finanziato dal National 
Strategy Information Center di New York 9 ed era essenzialrnente la 
continuazione del pensiero di N. Spykman. aggiomato all'eta del 
nucleare. Piu precisamente, secondo Gray, la geopolitica era una 
"policy science" che aveva il grande merito di considerare la realta 
intemazionale nella sua "globalita", non facendosi anrarre dal dato 
contingeme, ma ricercando "trends and historical continuities" 10, In 
piu. era una disciplina che. sempre secondo Gray, a differenza delle 
"international relations" di quegli anni. riponava le ~ategorie del 
pensiero realista al cenrro dell'analisi intemazionale 11. Gray 
riproponeva l'etemo scontro tra "land power" e "sea pow'er", 
indicando agli Stati Uniti l'adozione di un'efficace strategi~ 

mariltima che "contenesse" l'Unione Sovietica enrro il suo spazio 
eurasiatico 12, Poichi! l'arma nucleare era vanificata in quanta tale 
dalla mutua deterrenza, i fattori geografici, cosi come al tempo di 
Spykman, avevano ancora libero gioco ne! condizionare le strategie 
dei singoli paesi 13, Tuttavia, Gray, merce la lezione degli Sprout 14, 
era consapevole che il fattore geografico non determinava piu la 
politica di un Paese, ma offriva solo limiti e possibilitil all'azione 

8 11 prima a rompere questo silen:tio fu D. Sen. con Basil' principlts of gropolitics and history: 
throrrtical osprcts of intrrnational rrlations ( 1975), t~::sto che. pur in edizione originale inglese. 
venne pcrO pubblica1o in India (New Delhi, Concepl Publishing Company). In campo francofono. 
ricordiamo invece il Iibra deJ capltano P. Ctlfrier, Glopolitiqur tt glostratlgit (Parigi, PUF. 
I9SS). la cui geopolhica. determinista e realista, inca.mO i sogni ~occidenta.W. "oceanici" ed 
"eurafricani~ di una Francia anni CinqlWlta. anc:ora in vena di "pandeur". 
9 11 NSIC nasce nel 1962 come· istituzione finaliu.ata aUa promozione degli "inten:ssi vitaJi della 
nazione" americana. I suoi componenti sono accomunati dalla convinzione che nt l'isolazionismo. 
nt il pacifismo possano offrire soluzioni realisliche al totalitarismo del XX secolo 
(DaU'inlesLa.zione del NSIC in Gray C.S.: Tht Gtopolirirs oftht nudrar rra. Htarr/and, Rimlands 
and thr ttchnologicol rtvolution, New York. NSIC. Crane. Russak & Company. 1977). 
10 lbidem, p. i:~~. 
11 Ibidem. pp. 2-S. Gray, nel definirt: la geopolitica. riprendeva la frase di S. B. Cohen. secondo 
cui la geopolitica "[is about) the relation of intemationaJ politicaJ power to the geographical 
seningM (Gtograplry and politics in a world dividtd,\..ondla, Melhuen, 1964. p. 24). 
12 Gray C.S.: Thr marilimt strartgy, aropolitics. and tht dtfrrur of tht Wtsl. New York. NSIC, 
Ramapo Press. 1986. Peril ruolo svolto da Gray all'intemo del MCommiuee on the Present 
Danger" e quindi neUa creazione della Seconda Guerra Fredda (1979·1990) ved.i Dalby S.: Crtatir~g 
thr Stcor~d Cold War. Tht discoursr of politics.l..ondra. Pinter. 1990. 
13 Gray amava ripetere la frase di Spykman: "geography is the most fundamental factor in the 
foreign policy of states because it is the most permanent~ (Spybnan N.J.: Amtrica's srraugy ;,. 
M·orld politics. New York. Hancoun Brace. 1942, p. 41 ). 
14 SproUI H. e Sprout M.: Thr tcological ptrsptcti\'t on human affairs, Princeton. Prince10n 
University Press. 1965. Era agli Sprout che ·si doveva il grande merito di aver reso possibile iJ 
ritomo del fanore geografico. Kdepurato" dalle accuse di determinismo ambientale. nelle scienze 
sociali del secondo dopoguerra (e in quelle intemazionali in panicolare). 
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urn ana 15, risiedendo la sua vera forza piuttosto nella capacitil di 

condizionare, tramite la storia, la cultura di un popolo, il suo "stile" 
di comportamento in politica estera, la sua grand strategy" 16, 

Nell'ambito del pensiero strategico realista, la geopolitica ebbe la 
sua definitiva consacrazione grazie ad un convegno che la NATO 
organizzo a Bruxelles nel 1983 17. Scopo di questo convegno, la 
ricerca di strumenti teorici adeguati a "consigliare" i "policy> 
makers" nella loro condotta politica. All'incapaciti\ da parte delle 
scienze sociali moderne di dare risposta a quest'esigenza, la 
geopolitica, opportunamente integrata con le dottrine della 
deterrenza nucleare, veniva rivalutata, come lo strumento teorico piu 
adeguato a questo fme 18. In realta, non si definiva cosa dovesse 
intendersi con il termine "geopolitics", se non un'imprecisa 
correlazione fra tre elementi: "geographic determinants", "military 
technology" e "power politics". Sebbene l'ambiente geografico fosse 
ora visto con le categorie del "cognitive behaviorism" 19, l'accento 

era comunque messo sugli interessi nazionali confliggenti, lasciando 

I'elemento spaziale in secondo piano, surclassato anche da quello 
tecnologico. Nell'era del nucleare, il tempo e non lo spazio era da 

considerarsi come il fattore decisivo. La dimensione spaziale che 
importava era quella verticale (dei missili intercontinentali) e non 
quella orizzontale (degli armamenti convenzionali). AI posto di una 
geometria euclidea (rappresemata dalle mappe di Mercatore) 
subentrava una geometria trigonometrica o sferica, in cui perdeva di 

15 ··Geography functions both as a source of limitation and of opportunity for statecraft and 
strategy" (Gray C.S.: "Geography and grand strategy" in Contparatil·r Strattgy. vol. 10. !991. pp. 
31!-329. p. J22). 
16 Gray concordava con Cohen (op. cit.) che "the political behavior of a country is the reflection 
of that country'_s history~ an~ that c?un~·s history is in great pan (though cenainly nol entirely) 
the product of tiS geognphtcal senmgs (Gray C.S.: Tht gtopofJtics of su.prr powrr, Lexington 
The Univenity Press of Kentuc;ky, 1988. p. 43). · 
17 Gli atti del c;onv~gn~ rOn g~politH:s revisited in th~ nuclear age". Bruxelles. 22-25 giugno 
1983) furono pubbhtaU a cura di Zoppo C.E. e Zorgb1be C.: Of! geopolitics: classical and 
nurltar. ~r~hl. M.aninu~ Nijho~f. NATO Asi series. 1985. I partecipanti al tonvegno, 
rappresentauv1 d1 alcum Paest membn della NATO (piiJ una rappresentanza austratiana ed una 
austriaca), erano per la maggior parte direnori di centri studi strategici. professori universitari di 
"mtemational relations~ e miliwi. Grandi asscnti: i geograii. 
\8 Zoppo C.: ~classical geopolitics and beyond" in Zoppo C.E. e Zorgbibe C.: op. cit .. pp. t
IJ. p. 7. 
19 Sproul H. e Sprout M.: op. cit., 11 riferimento agli Sprout era un tributo dovuto per chi 
vote~ eV'Itart: accuse d.i neo·delenninismo. 
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sensa la legge del gradiente di potenza militare 20, Lo spazio, quando 
non veniva inteso come "cognitiw space", si riduceva al ruolo di 
"teatro": una volta che fosse data una cena matrice spaziale, Io 
spazio stesso cessava di interessare veramente e rutto diventava puro 
tecnicismo 21, 

Ma come spiegare allora !'interesse verso la geopolitica? Cosl 
come gia in Gray, in presenza di un deterrente nucleare reciproco 
era giocoforza ritomare a parlare di una strategia basata su armi 
convenzionali 22. Ma, sempre come in Gray, cio ch.e piu attirava 
della geopolitica era la sua capacita di trascendere il contingente, per 

cogliere la realta internazionale nella sua dimensione globale. In piu, 
con il tentativo operata sopratrutto da Ciro E. Zoppo, la geoptilitica 
era vista come un prezioso contributo allo svecchiamento 
dell'approccio realista. Secondo questo tentativo, geopolitica e 
realismo "strutturale" 23 dovevano poi fondersi nella piu vasta 
prospettiva sistemica 24. L'alto livello di astrazione cosl raggiunto 

non era affauo, sempre secondo Zoppo, un allontanarsi dal dato 

storico concreto, anzi, un metodo per meglio comprenderlo. E la 
geopolitica poteva ora svolgere la duplice funzione di approccio 
"scientifico" ai problemi della conflittualita intemazionale e di 
orientamento delle linee guida della politica di un Paese 25, 

No.nostante la mutata concezione dello spazio sopra vista, il 
contnbuto di Zoppo era da intendersi piu come un tentativo di 

20 11 gradiente di distanza come fattore di potenza -..5uppone che la capoco··• di pro' · d' · · ili' d. · · , t''"' .... te:ZJone estema 

2
•
1 
u .. n az1one m Latc munwsca con I aumentare della distanza daJ centro di proiezione stesso. 

. The topo~rytphy of nuclear detemnce is nor primarily geographical but technological" "Thus 
m the s.eopohucs of nucl~ d~terrence, technology has replaced geography in imponanc·~·I ... J as 
~he bas1~ fact~r of g~opoli11cs . Zoppo C.: "The geopolilics of nuclear deterrence" in Zoppo C.E. 

Zorgb1be C .. op. en .. pp. 141·169, p. 149 e 1.53. Contra lo spaz.io "as a contexlual given" vedi 
Taylor (uifra). 
ll"Th I . ere evanc:e or geo~lili~al consideration .is different as between the employment of strat.egic 
n~clear forces ~ lhe proJcct.a~n and lh~ application of conventional power. In the fonnc:r case. 
w1th ~few excepuons. geopoUucal considerations are essentially irrclevam. whereas they are still 
very •.~~r~l. allhough much tempered by modem technology, in the case of conventional 
c~pab1hues . Ball D.: "Modem technology and geopolitics" in Zoppo c E Zor b'be c . 
cu .. pp. 17!·199, p. t92. · ·' g 1 •• op. 

l3 Cfi':. Keo~~ne R.:. ~Theory of world politics: structural realism and beyond" in Finifer A a 
cura ~· Pollllcal sntnct: tht statt ofth~ diJciplint, American Political Sco'enc As · ·" 
Washangton D.C .• 1983. e SOCiatJon, 

;~ Z?ppd. ~.E.: ~Th.e fu~ure of geopolitics" in Zoppo C.E. e Zorgbibe C.: op. cil .. pp. 273-291 

scie~11 i~~.1~~~~~~~~id~~u~sat.ad'~!~~e; c~~t~·u~k I~ ra.to.ni .accadef!1iche di u.n ~polilic.al 
tomunit.a degli "strategisiS" (cui lo stesso Zoppo app~{;:a Wsclp~a. dall allra le es1genze del)a 

Corporation). alia riccrca di uno strumemo efficace di analfsi ~~~~a ~e5u~~~~~:~:~li~~~d 



rifondare la teoria delle relazioni intemazionali, che non quella 
geopolitica. Questa, infaui, cosl come emergeva dal convegno 
NATO. non si discostava mol to dalla interpretazione realista 
classica26. Gli autori di riferlmento erano sempre Mahan, Mackinder 
e. specialmente, Spykman, che assurgeva cosl a vera e proprio padre 
della geopolitica realista degli anni Ottanta 27. 

La geopolitica inoltre era associata indissolubilmente con la 
strategia e i due tennini ("geopolitica" e ''geostrategia") finivano con 
il confondersi, con il grave risultato di perdere coscienza delle 
origini do!!rinali piu profonde della geopolitica stessa. Tuuo era 
strategia, o meglio "grand strategy". Anche da questo punto di vista. 
il ritomo della geopolitica non presentava quindi alcuna nuova 
riflessione teorica. anzi, registrava l'appianimento su tesi onnai 
cristallizzate ("heanland", "rimland". "land/sea power"), incapaci di 
cogliere la complessit~ del sistema intemazionale. 

In Europa. chi idealmente continuo su questa linea di pensiero fu 
I' "lnstitut International de Geopolitique". fondato a Parigi ne! 1982 
da Marie-France Garaud, personaggio politico ben conosciuto ne! 
mondo conservatore internazionale 28. Tramite la rivista 
Geopolitique (pubblicata simultaneamente in inglese, a Washington, 
con il titolo di Geopolitics) I'Istituto si proponeva di rendere edotta 
l'opinione pubblica occidentale sui tentativi di egemonia mondiale 
dell'Unione Sovietica 29. La linea pro-NP TO e anti-URSS era 
chiaramente deducibile anche dalla composizione dei membri 
fondatori della rivista. Fra gli altri: Zbigniew Brzezinski, Edward 
Luttwak, Samuel P. Huntington e Pierre Gallois. Attraverso articoli, 
convegni e interviste, I'Istituto diretto da Garaud utilizzava la appena 

26 Per una posizione mcno onodossa. si confromi Kinnas J.: ~aeopoli!ics and the low polirics 
perspeclivew in Zoppo C.E. e Zorgbibe C.: op. cit .. pp. 2S3-271. L'A .. aJionLanandosi dalla 
predominante visione realista dellibro. interpretava la geopolitica come strumento di cooperazione 
tra le nazioni. privilegiando inoltre un'ottica Nord-Sud dei conniui nel mondo (che fa risalire a 
Spykmanl. rispello a quella. sempre dominante nel Iibra. Est·Ovest (di cui fa inlerprete 
Maclindcr). 
27 L'immagine di Spykman Has a precursor to contemporary geopoliticsH si trova in panicolare in 
Wilkinson D.: ~spyk:man and geopolitics~ in Zoppo C.E. e Zorgbibc C.: op. eh., pp. 45-129. 
28 Buleon P.: ~The slate of polilical geography in France in the 1970s and 1980s" in ProgrtH in 
lluman Gtography. vol. 16. n. 1. pp. 24-40, p. 34. 
29 Cfr. Klein J.: ''PrtfaceM in Haushofer K.: Dt la g~opoliriqut, Parigi. Fayard, 1986, p. 8; 0' 
Lough I in J.: HPolilical geography: tiJiing the falJo~o~.· field" in Progrrss in Humlln Gtography, vol. 
10. n. I. marzo. 1986. pp. 69-83. p. 73. 
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risorta "geopolitica" a fini di propaganda politica, additando i 
confini da cui poteva sorgere la minaccia (il nemico) 30. 

Alia fine degli anni Ottanta, la geopolitica non appariva piu come 
un terrnine oscuro e desueto, ma come un vera e proprio tennine 
"alia moda". 11 rinnovato interesse si manifesto nella creazione di 
centri studi 31, nella produzione di atlanti geostrategici 32, in 
ricostruzioni storiche del pensiero geopolitico classico 33, in una 
serie di articoli su riviste strategiche (oltre che sulla stampa 
quotidiana e periodical 34, infarcendo ogni argomen,to politico, 
sociale ed economico 35 e costituendo anche oggetto di un appello 
affinche l'apptoccio geopolitico fosse introdotto nelle "high schoq!s" 
americane 36. Perfino un ex Segretario alia Difesa americano. 
Casper Weinberger, scese in campo per sostenere la necessit~ che ad 
Harvard, dove la geografia minacciava di non essere piu insegnata, 
se ne potenziasse invece la cattedra, riconvertendola, nelle parole 

30 Secondo l'opinione di Giuseppe Sacco. membra del consiglio di G!opolitiqu~. la rivista. 
nonostame la panecipazione di important! rappruent.anti americani. era espressione del sentimemo 
francese della sua dircnrice, per cui, prima ancora che anti-URSS e pro-NATO. era anzitutto direna 
ad affennare una sona di ident~ politica aulonoma per I'Europa (lnltrvist.a deU'A. con iJ Prof. G. 
Sacco, Roma. 2S febbraio 1995). 
31 Fra queUi piU propriamente condoni da gcograli e operanti direnamenle aJ servizio di stati. enti 
pubblici, orsanizza.zioni private. ricordiamo "The Geopolitics and International Boundaries 
Research Centred dell'Universi~ <li l..ondn e "The International Boundaries Research Unit~ (mRU} 
deU'Universi~ di Durham (Gnn Bretasna). 
32 Solo per ricordarne alcuni: K.idron M. e Seaal R.: Tht s1a1~ oj1M world alias, New York, 
Plulo Press. 1981: Chaliand G. e Rageau J.P.: Alios stratlgiqu~. Giopolitiqu~ dts ropports d~ 
jorc~s dons I~ mond~. Paris, Fayard. 1983: fWvot V. e Boichard J.: Glopolitiqut transpar~ntt. 
Atlas-panorama dt giopoliliqut mondialt. Parigi, Magnard. 1987. Per una recensione sui tema, 
vedi De Koninck R.: HCartes et atlas. La stratlgie des aLias de aiopolitiqueH in Caltitrs dt 
G!ographlt du Qulbtc, vol. 33. n. 90. dicembre, 1989. pp. 395-408. 
33 Parker G.: Wtsltrn gtopoliriral thought in tht tw~nli~th ttntury. Londra. Croom Helm. 1985: 
Sloan G.R.: G~opo/itirs in Unittd Statts strottgf( policy, 1890-1987, Brighcon, Wheatsheaf 
Books. 1988: Gallois P.M.: Glopoliriqu~. Us voits dt to puissonct, Parigi. FEDN. Pion, 1990. 
34 Wood R.S.: "Strategic choices. geopolitics. and resource constraintsH in Tht Washington 
Quartu/y, vol. 12, n. 3, summer 1989. pp. 139·156: Gerace M.P.: ~Between Mackinder and 
Spykman: geopolitics. containment and after~ in Comparoth•t Strattgy, vol. 10, n.4. 1991, pp. 
347-364: Sempa F.P.: "The aeopolitics of the pos!-cold war world" in Strategic R~vi~w:. winter 
1992. pp. 9-18: Robbins G.: "The post-Soviet htartland: reconsider-in& Mackinder" Global A./fairs. 
falll99J, pp. 9~·108. 
35 Dalla geopolitica dei mass-media (Smith A.: Tht gtopolitits of informtJtion. How W~sttrn 
culturr dominotts tht -...•orld. New York, O~ford Universicy Press.1980: Segal 8.: "Geopolitic:s or 
broadcaslingH in Th~ Washington QUQrttrfy. sprins 1983, pp. 140..148) alla 8C<lp01itica della droga 
(Futuriblrs. "Numtro ~cial: gtopolitique et tconomie politique de la drogue~ in FuturibltJ. 
mano 1994). 

36 Byklum 0.: ~Continent X: the geopolilicallesson of size. shape and location" in Tht Journal· 
of Gtography. vol. 91. n. I, gennaio-febbraio. !99.:!. pp. !8-22. 

'' 



ironiche di Neil Smith, in una sorta di "Weinberger School of 
Geopolitical Strategy" 37. 

M a proprio sui finire degli anni Ottanta, causa la fine della Guerra 
Fredda e la percezione di una crescente minaccia economica 
giapponese (associata a quella del declino della competitivitil 
americana sui mercati intemazionali). la comunitil strategica 
americana scoprl uno strumento piu efficace della geopolitica: la 
··geoeconomia". Nelle parole di uno dei suoi piu ferventi sostenitori, 
Edward Luttwak, questa nuova donrina consisteva in una "admixture 
of the logic of conflict with the methods of commerce - or, as 
Clausewitz would have written, the logic of war in the grammar of 
commerce" 38. In questa geoeconomia. non c'era alcuna conversione 
al credo materialista. L'idea di fondo, infatti, era sempre quella 
realista, di lotta tra Stati per l'affermazione del proprio interesse 
nazionale. Semplicemente, lo strumento militare era lasciato cadere, 
quale arma non piu efficace in un contesto r~so globale dai f~ttore 
tecnologico e commerciale 39. Ad esso btsognava sostttutre lo 
strumento economico, in una sorta di neo-mercantilismo 

protezionista 40 . . . 
Fra la "strategic community" non furono m moltt ad adenre alia 

geoeconomia, vista da qualcuno come un espediente ideato dat 

.n Wemberger c.: "Bring back geography" in Forbn. 2.5 d.icembre 1989. Smith N.: "Geography 
redux7 The hisiOry and theory of geography" in ProgrtJJ m Human Gtography, vol. XIV. n. 4. 

1990. pp. 547·559. . . . ... 
38 Lutt.,.,·ak E.: "From geopolitics to geo-economtcs. Log_tc o~ confltct. grammar of commerce U1 
Tht Nan·onal lnttrtst. summer 1990. pp. 17-23. p. 19. S~ nou c~e ~unw~ e pr~fessore presso la 
Georgetown University di Washington: la stessa univemrl gesu1ta m cut aveva mseanato uno tta 
i primi geopolilici americani. E. Walsh (Cfr Antonsich M.: op. ci~.). Tht N~tional/nttrtst ~ la 
rivista della intelligendja conservauice americana. s.ulle sue pag1ne.,;~c•s Fukuy~a ~~~~~ 
proclama10. ne I 1989. J'ano dj vinoria deUa ~western liberal democracy ( The end of htsoory. m 
Tht National/nttrW. n. 16. 1989. pp. 3·18). · 
39 su questo tema vedi Q'Brien R.: GlobaiJ!nancial inttgrario~: tht tnd of gtography. ~ondra. 
Pimer!RIIA. 1992. Tndicativo il fauo che 11 volume fosse ~110 daJ_ RIIA (Ro~ai,,nsutute of 
International Affairs): sesno della conversione della comunnl stratestca al credo 
"geoeconomicoM. 
~0 Luuwak. E.: Tht tndangtrtd Amtrican drtam, New York. ~imon ~ Schus_ter. J993. Sempre 
sullo stesso argomento. si veda anche Kuttner R.: Tht tnd of faust::1a~rt: nauonal purJ?OSt and 
tht global tconomy afttr tht Cold War. New York. Knopf. 1?,91_. D_a no~e c~ Jl futu~ 
presidente Bill Clinton. assieme ad AI Gore. aveva proposto l•_sntuz1one_ ~ un _Economtc 
Security Council". "a geoeconomic version of the N3IIO~al Secun~y Council_ (Put~tng ptOpft 
f•rst, New York. Times Book. 1992) e cos\ pure a\cum strl1teghJ ame~cam de~ Cent_er for 
Strategic and International Studies" avevano avanzato una nuo~a a_genda di l_avoro 1mpem1ata" ~u 
temi geoeconomici (Rot-oerts B .. Bumetl S. e Weidenbaum M.: llunk tanks tn the new world Ul 

\t-'ahtn.ero11 Quantrly. vol. 16. n. 1. 1993, pp. 169·182~. c_rr .. 6 _Tu~thail G. e Luke T.W.; 
Present at the (dJs)integration: deterritoria1i.zatioo and retemtonalll.l1uon Jn the new wor(l)d order' 

m ,o~, 11 , 1 a/J of 1ht AJ.!Ocwtivn of Amtrican GtOgraphtrs. vol. S4. n. 2. pp. 381·398. 

geopolitici realisti per evitare, dopo il crollo del muro. di finire 
disoccupati 41. In particolare ci fu chi, come Saul B. Cohen, 
considero la geoeconomia non come disciplina a se! stante, ma come 
pane del piu vasto discorso geopolitico 42. 

Cohen non appaneneva proptiamente aUa "strategic community". 
Era un geografo, che, pero, aveva sempre avuto a che fare con gli 
ambienti militari americani 43. Proprio in qualita di geografo. 
Cohen rivendicava il diritto, per la propria disciplina, di occuparsi 
della realtil intemazionale, togliendo il monopolio esclu§ivo ai "cold 
warriors" 44. Poiche i fanori naturali, tun'altro che "statici", 
concorrevano, assieme alle azioni umane, alla creazione degli asseni 
tra gli stati, era alia geografia che, piu di ogni altra disciplina, 
spettava il compito di "dare un senso" al continue mutamento 
internazionale 45. Data questa imponanza, i geografi, secondo 
Cohen. avevano il dovere di porsi a! servizio dei rispettivi Paesi 
d'appanenza 46. Lo stesso Cohen non faceva mistero di scrivere 
espressamente per i "policy-makers" americani 47. 

41 Vemon R.: "Geo-economics" in Tht Nationallnttrtst, wilner. 1993-94. pp. 102-JOS. 
42 "While the gf'o accounts for the spatial d.imension, lhe politics in geopolitics is the exercise of 
power that derives from and seeks to control economic. sociaJ and cullural forces. Reference to 
geopolitics then subsumes geoeconomics, a term that is gaining in currency, but should be no 
more separated from politics than should politics be separated from economic or social forces" 
(Cohen S.B.: "Global geopolitical chanse in the post-Cold War era" in Annals of tht Association 
of Amtrican Gtographtrs. vol. 81. n. 4, 1991, pp, 551-580). 
43 Cohen mantenne sempre i lcgami con I' ·united States Naval War College•, dove insegnO a 
partire dal_l957 come ~lecturer" in_seografla politicl (Cfr. Cohen S.B.: Gtogrgplty at~d politics in 
a 'K'Orld dll'idtd. op. cu .. 1964. p. tv). Cohen fu anche Presidente deli'Associazione dei Geografi 
Americani. 
4 4 "Jt is time for geographers tO speak OUI. We have abandoned the field of &COpolitical 
assessment to Cold Waniors whose view of aeotm~phy is simplistic and detenninistic. Now, with 
the end of the Cold War, lhey have less to add ·to the spatial dimension lhat is the crux of 
geopolilicl analysis· (Cohen S.B.: ~Policy prescriptions for the Post Cold War woridM in Tht 
Proftssional Gtographtr. vol. 44, n.l. febbraio, 1992.pp.I3·1S. p, 14). 
4S Cohe~ ~.8.: ~ ~ new geopolitical map or global aeopolitical equilibrium: a developmen~al 
approac~ m Political Gto_g~aphy Qua~ltrly. vol. I, n. 3, Juglio 1982, pp. 223-241. p. 228·229; 
lbadem: The world geopolaucal sys1em m retrospect and prospccl'' in Jour11al ofGtography. vol. 
89, n. I. pp. 2·t2. p. 2. 
46 ~PoliticaJ.geographers have a responsibiJ~ty to contribute to their respective national foreign 
pohcy debaung grounds. rather than 10 avOid the field of international relations" (Cohen S.B:. 
"American foreign policy for the eighties" in Kliot N. e Watennan S.,l cura di: Plwalfsm and 
poli1ical gtography. Londra. Croom Helm.l983, pp, 295-310, p. 296). Questo offrire soluzioni 
da.ll'intemo delsistema. anzicht ctuamandosene fuori. ci rimanda all' opera di O'looghlin e van da 
Wusten (vcdi infra). 
47 "My e~t~rience and bias is that o~ an Am~can· Geographer. My prescriptions for 1he years. 
ahead are duected. therefore. to Arnencan pol!Cy-makersM (Cohen S.B.: "Policy prescriptions for 
the Post Cold War world", op. ciJ .. p. \4). 



La sua v1sione geopolitica, a differenza di quella "globalista" di 
Gray. era un originale tentative di rifondare lo schema di 
Mackinder, attraverso l'enfasi sul regionalismo gerarchico di 
Whinlesey 48, Piu in panicolare, la geopolitica di Cohen si fondava 
su un approccio evolutivo all a teoria generale dei sistemi 49, ll 
mondo. diviso in due grandi "regioni geostrategiche", ciascuna delle 
quali composta da diverse "regioni geopolitiche" e fra loro divise da ', 
aree di scontro ("shatterbelts"), progrediva verso forme di 
integrazione sempre maggiori 50. Le turbolenze intemazionali non 
erano che il segnale di questo sviluppo progressive 51, Per poter 
mantenere, durante l'evoluzione del sistema, una condizione di 
"equilibrio geopolitico dinamico" 52, Cohen proponeva una 
cooperazione flessibile, fatta di responsabilita condivise fra tutti gli 
stati membri del sistema 53. E se gli Stati Uniti non volevano 
rimanere ancorati alia vecchia visione geopolitica della Guerra 

JS Cohen 5.8.: ''The world geopolitical system in retrospect and prospect", op. cit .. pp. S·6. 
Cohen era stato allievo di Whinlesty ed era da questi che aveva appreso l'imporunza del fauore 
reg1ona!e (Whinlesey D.: "The regional concept and the regional method" in James P. e Jones C .. 
a cura dt: Amtriran grography. inwmory and prosptrt. Syracuse. Syracuse University Press. 
19$~). 

.:9 "Combining organismic concepts from He~n Spencer. the sociologist. with lhose ~r He~nz 
Werner (1948). the psychologist. and ludwtg von Bena.lanHy (1966), the psycho·b•olog1st. 
provides the foundations for a spatially-structured geopoliticaJ theory, 1t is a theory that is 
holistic. is concerned with order and process of imerconnc:cting pans, and applies at all levels of 
the political territorial hierarchy, from the subnational to the national to the supranational" 
(Cohen S.B.: "Global geoJX>Iitical change in the posHold war era", op. cit., p. 561). Questo 
;~pproccio sistemico si discostava da quello di Modelski e Wallerstein {vedi infra), che Cohen 
considerava. fra l'altro. economicista e detenninista Cfbidem: "The world geopolitical system in 
reuospect and prospec!'', op. cit.. pp. 2-3). 
50 Cohen S.B.: Gtography and politics i11 a M'Orld diddtd. op. cit .. 1971. 
51 "Change is not only inevitable but a nece.ssary concomitant to ~'?g~e~. T~e .challenge is ~o 
manage the change. channelling it in direciiOns that pro.~ote eqUihbnum wnhm the dyna?liC 
global system that rt0ects the interactiOnS ,b,etween polt~ICaJ forces and human ~d ph~SiCaJ 
envlronment.s" (Cohen S.B.: "Global geopoht1cal change m the post-Cold War era . op. ell .. p. 
552). 
52 "As used in this paper.lhe tenn gtopolitical tqui/ibrium applies tO what may be caUed a fonn 
of International geopolitical isostasy. and not to a simpl~ political balance ~f power system.( ... ). 
we need not speak of equilibrium in either a purely honzontal sense of nat~onal state to nanonal 
state. or of a purely vertical sense of national stat~ ~o reso~ces. but rather tn both of these ~e!'se 
togetht=r" (Cohen S.B.: "The contemporary aeopoht•cal seums: a proposal for slobaJ geopoliucal 
equilibrium~ in Fisher C.A .. a cura di: Essays in polirical gtography. Londn.. Methuen, 1968, pp. 
61·72. pp. 64-65). 
SJ Cohen S.B .: "A new map of globaJ geopolitic~ equilibrium: a develop.m~.,~l. appr~ach". op. 
ciL. pp. 239-240. Un segnaJe dell'evoluzione del sastema verso fonne supeno~ Ull~terd•pcnden~a 
era la recente trasfonnazione di alcuni "shanerbelts" (I'Europa deii'Esl m pnmo luogo) m 
"gateways". aree di integrazione fra regioni geopolitiche e geostrategiche {Cohen S.B.: "The world 
gcopolilical system in retrospect and prospect", op. cit.). 

" 

Fredda, dovevano anch'essi assecondare questa integrazione. su base 
regionale 54. 

2. La scuola geopolitica francese. 

Ne! 1976, Yves Lacoste pubblico La glograplrie, (a serf, d'abord, 
a [aire la guerre 55, Era l'inizio di una nuova riflessione 
epistemologica sulla funzione sociale della geografia, con cui si 
sarebbero gettate le basi per la costruzione di una nuova; geopolitica. 

11 libro si inseriva all'intemo della corrente radicale, che faceva 
riferimento,' ne! mondo anglosassone, agli autori gravitanti attpmo 
alia rivista An 1 ipod e. Era una geografia che, recuperando 
l'insegnamento di Peter Kropotkin e Elis~e Reclus 56, proponeva una 
visione rivoluzionaria, critica del capitalismo e della sua dimensione 
spaziale, fatta di oppressione, conflittualita e gerarchizzazione 57. 

Pur muovendo da queste posizioni radicali, Lacoste, pero, 
superava il vincolo di un'analisi esclusivamente materialista. lllibro, 
accolto con grande scandala da pane della geografia accademica 

54 "To envisage 8 world of equilibrium. American foreign policy·makers should adopt a new 
mental map of the world. This is not a world divisible in two. alona traditional seapower and 
Jandpower lines. The Soviet Union is now a major maritime power [ ... ). American foreian policy 
for the Eighties must aim at the increased involvement of the other flJ'St-order. and key regional 
powers as partners in the search for world stability. 1t is in this way that 1 new sySlem of dynamic 
equilibrium can be forged • 1 system that is nexible, interactive and stable. and 1 system that is 
based upon shared responsibilities and shared power" (Cohen S.B.: "American foreign policy for 
the Eighties'". op. cit .. pp. 307-309). 
SS Y. Lacostc fu chiamato nell'estate del 1972 dalla Commissione intunazionaJe d'inchiesta sui 
crimini di suem a visitare il Vietnam del Nord: scopo della missione, dimostrare che &li Stati 
Unlti avevano volontariarnente bombardato gli argini del delta del Fiume Rosso. al fine di 
inondare l'intcra pianura del Tonchino. La missione fu. come riconobbe Jo Stesso Lacoste. "le 
gmnd townant dans mon mtLier de g&lgrapheM <Lacoste. Y.: La glographie, ea sert, d"abord, rJfairt 
la gurrr~, Parigi, ~~~· 1982, P: v}. Si veda, l...a.coste Y.: ~Bombing the dikes: 1 aeographer's 
on-~he-sue analysts an Tht Not•on. 9 onobre 1972, pp. 298-301. saaaio poi ampliato in 
Annpode. vol.~. n. 2. 1973. pp, 1·13. La tlographlt, ea strt. d'abord, tJfairt lo g~Urrt fu ed.ito in 
italiano 1 cura diP. Coppola (Crlsi dtlla gtogrtzfio. Gtografia dtlla rrisi, Milano. F. Angeli, 
1989. quinta ediz .). Le ciwloni che seguono sono uane da questa cdizione. 
56 Cfr. Galois B.: "Ideology and the idea of nature: the case of Peter Kropotkin" in Peet R.: 
Radical gtography. op. ci1. pp. 66-83 e Stoddan D.R.: ·Kropotlcin, Reclus, and rtlt' .. ·onl 
geography" in Arta, vol. 7, n. 3.197~. pp. 188·190. 
S1 ConD'O la geopolitica classica. vista in ullimo come espressione strumenlale del capitalismo. e 
contro la geopolilica "idealista" di Fukuyama. falsamente hegeliana. Peel avrebbe auspicato una 
geopolitica "materialista". "dialettica" e ten:omondista (Peet R.: •Reading Fukuyama: politics at 
the end of history• in PoliticQ/ GeogrQphy, vol. 12, n. I. sennaio. 1993. pp. 64·78). Sullo stesSo 
tema. vedi anche Harvey D.: "The geopolitics or capitalism" in Oresory D. e Urry J.. 8 cura di: 
Social rtlations and spatial structuru. Londra. MacmiUan. 1985. pp. 128-163. 



francese 58, dava forma definitiva a tutta una serie di considerazioni 
che Lacoste aveva gia avuto modo di esprimere nel corso della sua 
attivitil di studioso dei Paesi del Terzo mondo S9. 

AUa domanda fondamentale "A quoi sert la geographie?", Lacoste 
rispondeva che la geografia era un sapere strategico: "essa serve 
innanzitutto a fare la guerra e a organizzare i territori per meglio 
controllare gli uomini sui quali l'apparato statale esercita la sua 
autorita. La geografia e stata prima di ogni cosa un sapere politico e 
militare, e lo rimane ancora" 60. A questa geografia del potere 
statale. Lacoste aggiungeva. nei nostri giomi, anche quella dei 
··grandi apparati capitalistici", definendo entrambe con l'unico 
termine di "geografia degli stati maggiori". A legittimare questo 
stato di cose. la cosiddetta "geografia dei professori", vero e proprio 
""discorso ideologico, che ha tra le sue funzioni inconscie queUa di 
mascherare l'importanza strategica dei ragionamenti che vertono 
sullo spazio" 61. Stessa funzione mistificante e ideologica. per 
Lacoste era svolta dalla "geografia-spettacolo", tanto da quella 
deU'opuscolo turistico, quanto da queUa dei mass-media. E cosl pure 
la "'geografia scolastica", quella insegnata nelle scuole, cui Lacoste 
riconduceva la funzione di inculcare l'ideologia nazionale 62. 11 
risultato era sempre lo stesso: dissimulare !'idea che il sapere 
geografico potesse essere un potere. 

58 Gh Annalts dt Glographit. organo della Societa Geogranca di Parigi, ospitarOno la critica di 
un 1mponante "geografo accadcmico~. Numa Broc. il quale. rccensendo sia il volume di Lacoste 
~~ail primo numero del la rivista Hlrodott. mosuava i limili d.i quesr.a geografia "di sinistra": "[ ... ) 
dans cenains pays (on dcvine lesquels). le g~ographe. m!me ~IJ'al\ger. aurait\e droit et m!me le 
devo1r de s.e mettre au service du Pouvoir. dans d'autres. il devn.it se garder soia:neusement de toutc 
compromission politiquc. ~onomiquc ou militaire ( ... ] ainsi. un souci constant et parfois louable 
de d~mystifier et de dtmythifier nous fajt tomber dans d'autres mythes. dans d'autres idtologies. 
dans d'aurres «ismes:>>" (Broc N.: ~Hirodolt k la sauce wtare~ in A.nnalts dt Olographit, 
luglio-agosto, 1976, pp. 503-306. p. !506). 
59 Lacoste Y.: Lts pays sous-dlvtloppls. Parigi. PUF, 1976 (prima ediz. 1959): Ibidem: 
G!ographit du SOUl·db-tlopptm.tfll, Parigi. PUF, 1965: Ibidem: Unitl tl divtrsitl du titrs mondt. 
Parigi. Editions La D&:ouvene!Htrodole. 1980. 
60 Lacoste Y.: Crisi dtlfa gtografia. Gtografio dtlla crisi. op. cil .. p. 13. Fu anche rileggendo 
Clausewiu ed aJtri testi di stralegia che Lacoste prese coscienza dcll'importanza strategica del 
sapere geogralico (Lacoste Y.: ~Apropos de Clausewitz et d'une geographic" in Hlrodort, n. 3, 
luglio-senembre. 1976. pp. 65-75). 
61 '"La geografia dei professori funziona in quale he modo d.a conina fumogena che permette di 
nascondere l'efftcacia delle strategic politichc e militari. ma anche delle strategic economiche e 
sociali. che un'altra geografta pcnneue a pochi di praticare". Lacoste Y.: Crisi dtlla gtografia. 
Grografia dtfla cri si. op. cit .. p. 16. 
6::! Ibidem. p. 31. A tal proposito. Lacoste citava iltesto. per le scuole medic inferiori di Francia, 
tli Bruno G.: Tow dt la Franrt par dtu:r tnfaniS (Parigi. 1877). Sull'argomento. vedi la n01a 32 (p. 
109). curata da P. Coppola. nel citato volume di Lacoslc. 

Lacoste si rifaceva espressamente all'opera di Michel Foucault. 
che gli aveva offerto nuovi spunti per rifondare l'epistemologia del 
sapere geografico 63. Foucault aveva riaperto la discussione sullo 
"spazio", dopo che i filosofi, per almeno due secoli (a partire da 
Bergson), l'avevano egemonizzata facendola vertere sulla sola 
categoria del "tempo" 64, Gli studi condotti sui diversi modi di 
"enfermement" (prigioni, manicomi. scuole, ospedali. ecc.). come 
strumento per sorvegliare la societ~. avevano condotto Foucault ad 
elaborare concetti spaziali nuovi, come quello di "panqptisme" e di 
"heterotopies" 65. La scoperta di questi "espace autres" rivelava cio 
che da tempo si era ormai scordato: che lo spazio era ilmanzi tutto il 
terreno di esistenza del potere. Questa la lezione di Foucault., che 
Lacoste avrebbe fatto propria. 

All'opposto, una critica salace il geografo francese riservava a 
Marx, o meglio. allo storicismo marxista, per l'indifferenza mostrata 
verso i fattori spaziali 66. D'altra pane, la mancanza di riflessione 
politica sullo spazio, Lacoste la imputava anche alia tradizione 
geografica francese che risaliva a Vidal de la Blache. al quale si 
doveva la messa a punto di "un potente concetto-ostacolo": la 
"regione" 67. Le monografie regionali vidaliane erano descrizioni 
"dei luoghi, non degli uomini"; da esse erano escluse le realt~ sociali, 
economiche e politiche. Per Lacoste, Vidal de la Blache aveva 
"spoliticizzato" lo spazio e, impedendo ogni nuova riflessione 
epistemologica. aveva tramandato il proprio discorso geografico 
come l'unico discorso possibile 68, Secondo Lacoste, pero, gli anni 
Settanta avevano dimostrato che la "geografia dei professori" era 

63 Foucaull M.: "Questions A Michel Foucaull s~ la geographic" in Hlrodott, n. 1. gennai~ 
mano. 1976. pp. 71-85. 

~ "~·e_space. c'est c~ qui ttait m.on, figt, non diaJectique. immobile. En revanche le temps 
c etall nche. recond. vtvant, dialecoque".lbidem, p. 78. • • 
6S ~oucaull ~;:"Des ~spac~s autre~" (conferenza tenuta il14 mano 1967 a1 ~Cercle d'ttudcs 
~~-htteclurales ). pubbhcata Ln ArchJluturt, Mou\'tmtnt, Conti'luitl, n. s. onobre 1984, pp, 46-

66 ~cos1e Y .: Crisi _dtlfg gtograjia. Gtografta dtlla r;risi, op. cit .. p. 4!5, Per una presa di 
posaz~one da parte det"~eografi marxisti alia tesi di Lacoste. vcdi Ponce! J.: "Les seographes 
mantstes et !f~rodott m Hl.rod~tr,_n. 2. aprile. giuano, 1976. pp. 144-IS2. In proposito. vedi 
anche la posazaonc. espressa an paU d1 una OOLa. dal cw-atore dell'edizionc italiana del volume di 
Lacoste (P. Coppola). 
:~ Lacostc Y.: Crisi dtlla gtografia. GtografiL 1tlla nisi. op. cit., p. 31. 

Ibidem. pp. ] 1-40. 



entrara m crisi e che i tempi erano maturi per educare il popolo a 
"sa per pensare lo spazio" 69. 

La geographie, qa sert, d'abord, d faire la guerre era stato 
concepito da Lacoste come una risposta al manifesto programmatico 
de !la rivista Herodote, di cui lui stesso era direnore 70. Uscita nel 
marzo del 1976, presso l'editore Fran~ois Maspero, questa rivista 
raccoglieva i frutti di una lunga riflessione, iniziata nel 1971 
all'universita di Parigi-Vincennes, tra la stesso Lacoste e un gruppo 
di giovani studenti di storia 71. Tema di queste riflessioni, la 
sistematica apoliticit~ del discorso geografico, cosl come allora 
insegnato nelle scuole e nelle universit~ di Francia. L'universit~ di 
Vincennes era stata a! centra del "Maggio '68" e que! gruppo di 
\avoro, formatosi attomo a Lacoste, era il diretto prodono di quella 
contestazione. Nell'editoriale di apenura, scritto non dal direttore, 
ma proprio da que! gruppo di giovani militanti, .si. denun~ia~a 1~ 
funzione mistificante della geografia al servtzto degh stall 
maggiori" e si proc\amava un'aperta campagna di "guerriglia 
epistemologica", contra I' "ordine sociale/spaziale stabilito". a favore 
di quei senori di c\asse, militanti e sindacalisti. che avrebero dovuto 

I . "72 M . 
acquisire la necessaria capacit~ di "saper pe~.sare o spaz10. . · ... a t 
toni di que! manifesto erano parsi a Lacoste troppo semphftcanu e, 

69 "[ 1 occorre oggi che si costrulsca un gpere teorico capace di spiega~t il processo di spazia1i~ 
d'ff ... ·a1 dalla scaJa planewia fino a quella deUa vha I?Calc. c che qucs~o sapc:r pensare_ o 

l e_rcnzt e.il u~r leggere le cane si diffonda largamcnte. m rappono aUc CSJgcnze dclla prallca 
spazto. come ...._ • · · · d. 1 · 'I ruo!o de'r ' r I" (b'd m 87). Lacostc riconduccva la r;rtSI a due cause Jmme 13 c._l_ . ' 
soctale ed··: 't' 'opo' rrep. ;-magini da tuna il mondo in tern pi reali: la cresccntc polliiCllzaiiOne mass-m Ja ne pr u11 

dei giovani (ibidem. p. 79). . . . s· 
70 Lacoste y . La glographit ,a url, d'abord, tJfairt la gutrrt. Panst. Maspero. 1982. P· ~·· I 

d. ·· A;~ 1·one ·,,·vue et augmen~e" cui Lacoste rec:e seguire una lunga postfazaone, 
traua 1 una nuo..-a C~,~.~.~; . . ' ..-edi iM'ra) 
alia \uce delle sue nuo..-e !enure deU'opcra di Vtdal de la Blache ( '11' • • • 

7 · id daJ ruppo dj Vincennes. come il pnmo geografo a1 
I lb. id. em. p. "· Erodoto ..-ena..-a cons e~to. g d I'" M ·at••me a·"~nien")· "il cristaJllse:. d 1 ftPri · ft (ftl'agent de rense1gnements e am..,..n .. Lu • 

~~;~~~x ela co:~ction constituti..-e de ta ~-~~~~phie: informer le strat~g_e _et justif\~7~a dommation· (Ediaoriale. •Attention. g~ographae. m fftr~dote, n. 1. ~en~~ou~~! 1982. 
nprodono in Lacoste Y.: La giographit, ,a strt, d'abord. djalrt la glllrrt. lllJI, •·--a--"• • 

pp 23 1·235. p. 233). ad · C' d' e 
72---Nous ne rUormons pasta gi!ographie. nous la retownons contrt nos ..-ersaue~. est ~n 

gd~e_nil_le ~pi_stl!mo.~o~~u8e3q8~t~~!':a~;~c~~!::::~~!~~e~~~~~:nSC:~~e~~~~~~~~e:~ ,.nsotres s1 ne s . . al' 1 informi!e par eUe, permenra.Jt aux groupes 
info~antla Pr:"tique_ des ~tln.a:~i· ~: ~c c~~~~~~e et mieux choisir le terrain" (Editoriale. 
domtnt_s de mteux st_l~~.r enn_ · di iovani ern costituito daM. Abherve. 0 . 
.. Anentton. g~oBgrnbphle. B. OGP:bclrrln .. PM· 2~~~~1 rc~~ 3g:iunse. a part ire dal secondo numero, M. 
Bemard J.M. ra ani. · I · · ' . !98' ., pp v ii) Fourher.(l.Jcoste y .: La glographit. (O sm. d'abord. d/aJrt la gutrrt. ... op. ct .. . ·Y . 
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forse. ancora troppo ancorati alle categorie marxiste di classe 73, 

Sicche. in aggiunta all'anico\o che su quello stesso numero egli 
scrisse, Lacoste si riservo di definire piu compiutamente la propria 
posizione appunto ne\libro La gfographie. qa sert, d'abord, a faire 
la guerre 14. In reaha, come ebbe poi modo di avvedersene egli 
stesso, l'audacia di quei giovani aveva avuto il merito di aprire la via 
ad una proficua riflessione epistemologica nell'ambito del sapere 
geografico francese 75, 

Fin dal suo prima numero Herodote ripono come sottotitolo 
I 

Strategies, geographies, ideologies. In questo sottotitolo era 
racchiuso l'att11cco delegittimante alia geografia come "scien~a". 
Tramite numeri monotematici sulle singole aree del mondo, 
Herodote aveva trovato la propria ragione d'esistere nello sforzo di 
"smascherare" le diverse strategie del potere costruite peril dominio 
su queUe aree e su queUe popolazioni. 

11 tema del "potere" era la gnnde (ri)scopena della geografia 
francese "di sinistra". Non fu un caso se, dopa l'editoriale-manifesto 
e l'anicolo "Pourquoi Herodote ?", il prima numero della rivista 
avesse riportato una lunga intervista, condotta da Lacoste, con 
Michel Foucauh. Si trattava del dovuto tributo ad un personaggio 
che, come abbiamo vista, con le sue riflessioni sui legame 
"pouvoir/savoir", aveva apeno la strada ad una nuova epistemologia 
del sapere, anche geografico. Nell'intervista. Foucauh criticava, 
concorde Lacoste, la pretesa di un ceno marxismo di porsi come 
"scienza delle scienze", arbitro universale di cio che dovesse ritenersi 
ideologico e cio che scientifico 76 e riaffermava cosa egli intendesse 
per "potere": non certo quello, marxista, di Stato, strumento 
privilegiato e quasi unico di una class: su un'altra classe, bensl quello 

73 ~C'i!tait bien un manifeste. mais ce n'ttait pas celui que j'anendais et je n'avais pas de texte 
aussi court cl aussi pen:utant ~ lui opposer, car je sentais trop que les choses i!taient beaucoup 
moins si m pies que ces jeunes ~lytes voulaient· le dire~. Ibidem. p . ..-i. 
74l..acoste Y.: "Pourquoi Hlrodott? Crise de la gl!ographte.stopaphie de la crise (texle mis en 
discussion)" in Htrodott. n. I, prima trimesm:.sennaio·marzo, 1976. Relativamente al titolo del 
suo Iibra. Lacoste teooe a precisare che "d'abord doit ttre pris ici non pas au sens de <<peW" 
commencer, autrefois>>, mais au sens. de <<en premier lieu, aujow-d'hui>>" (Lacoste Y.: La 
glographit, ,a strt. d'obord, dfolrt la gutrrt, 1982, op. cit., p. 10}. Nonoswue la prccisazione. 
molli voUero vedere in que! "d'abord" il significato di "seulement~. stapiandone quindi il senso. 
75 "Aujourd'hW. je pense qu'ils ont eu raison et. rtuospectivement. j'admire leur audace~. Ibidem. 
p. vi. 
76 Foucault M.: "Questions A Michel Foucault sur la g4!ographie". op. cil .. p. 38. 
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"piu raffinato e ambiguo", che agenda attraverso altri canati. 
rendeva ogni individuo titolare di un certo potere 77. 

At di la del legame epistemologico con Foucault, Herodote trovo 
in Etisee Rectus (1830-1905}, ammirato modetto di "geografo 
libertario", la propria fonte di ispirazione. A tui si dedico un 
numero speciale e Beatrice Giblin ne indago a fondo !'opera e la 
vita. innalzando la sua figura ben oltre quetla del padre delta 
geografia francese. Yidal de la Blache 78. 

In Rectus e in particolar modo netta sua opera ritenuta piu 
significativa, L'Homme et/a Terre (t 905). si vedeva l'esempio di un 
geografo capace di cogliere it "politico" nelle sue molteplici forme 
di organizzazione spaziale. L'analisi di Rectus. sempre compiuta con 
l'ausilio cartografico, non era limitata solo alto Stato, ma indagava 
anche la profondita dei rapponi sociali e di produzione. coltocandoli 
all' interne di un ambiente fisico, studiato con sensibilita ecologica 79. 
Cio che piu piaceva di Rectus. pero, era it suo anarchismo libenario. 
il fatto di indagare la societa e to spazio non essendo at servizio di 
alcuno. puntando l'indice sulle contraddizioni del Progresso e sui 
sistemi di oppressione di una classe su un'altra. avendo. come unico 
riferirnento, l' "oggettivita" delta propria analisi geografica 80. 

Ma, se Rectus era l'esempio di geografo da seguire. anche Yidal 
de la Blache (1845-1918) trovo, sulle pagine di Herodote, una 
riabilitazione tardiva, ad opera delle stesso Lacoste. Quando questi 
scrisse La geographie, qa sert, d'abord, dfaire la guerre, non aveva 
ancora letto !'opera vidaliana La France de /'Est (1916). In questo 
libro. Paul Vidal de la Blache voltava le spalle a quello che fino ad 
altora era stato it metodo geografico da tui stesso adottato: 

77 lbtdem. p. 3.5. Quesfu!Jima inaerpretazione non sembrO. tultavia. informare di ~ l'opera di 
Laco~te: e co'!lpa~~i. La g~grafia politica di c,. Rafrcstin (Pour unt glographit du pouvoh. 
Pan~1. Les L1brames Techm9ues. 1980). costruu.a proprio su questa concezione del potere, ru 
gtudtcat.a come un progeno di lavoro vacuo da parte dello s1esso Lacostt: "( ... ) il ne sen ~ rien, 
s~out pour un gtographe. de faire comme si I'EL3t n'existait pas et d'orienter unc gtographie 
polit1que vers une gi!om~trie du pouvoir. celui<i ~tan! d'abord envisa&~ au niveau des relations de 
person ne ll personne. (J'homme et la remme, les parents et les enrants), car cc:lles-ci ne sont pas 
'anographiablesw (Lacosle Y .: ~Les grographes. !'a, lion et le polHique~ in Hlrodort, n. 33-34, 
\984. pp.l-31. p. 31). 
78 fUrodott. n. 22. 1981. B. Giblin ~ stala autrice di numerosi anicoli su Eliste Reclus, di cui ha 
anche cur.uo un'antologia di brani scelti. trani da L'hommt tlla ltrrt. pubblicali da Maspero 
(Pangt. 1982). 
79 Lacoste Y.: La slographit. fG Strl. d'abord, dfairt la gutrrt. op. cit.. 1982. pp. 228-229. 
SO lhl<km. idem. 
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monografie regionati descrittive di "generi di vita" e di "paesaggi". 
in cui i fattori politici, economici e sociati erano assenti 81, Lacoste 
si avvide della portata rivoluzionaria di questo testa, il cui fine 
ultimo era quello di convincere gli Alleati, in particolare gli 
americani, che l'Alsazia e la Lorena dovevano essere "riattaccate" 
atta Francia 82. Era questo un Yidat de la Blache che faceva posto 
alle citta. alle industrie, atle regioni non piu concepire come insiemi 
storico-naturati, ma come aggregati funzionali gravitanti attomo ad 
una metropoti industriale 83. 

Ma perche, s'interrogava Lacoste, La France de /'Est era stata 
ignorata dalla geografia classica francese? La risposta, se1;9ndo 
Lacoste, doveva trovarsi in Lucien Febvre 84. Agli inizi del XX 
secolo. la geografia aveva ricevuto dure critiche da parte dei 
sociologi (Mauss. Simiand e Durkheim), per la sua mancanza di 
un'identita scientifica ben definira. A prendere le difese delta 
geografia, stante le carenze epistemotogiche dei suoi cultori. scese in 
campo to storico Lucien Febvre, it quale rrovo nella celebre frase di 
Yidal de la Blache ("la geographie est la science des tieux et non pas 
celtes des hommes") 85 l'unica ragione d'esistere per la geografia. 
Cosi facendo, pero. Febvre contribuiva a tramandare solo una pane 
del pensiero vidaliano. quelto espresso net Tableau de la glographie 
de la France (1903 ). lasciando in ombra it Yidal de la Blache de La 
France de /'Est. La costruzione. da pane di Lucien Febvre, di una 
"geografia umana modesta" 86, era quindi finalizzata. secondo 
Lac~st~, alla delegittimazione delta stessa geografia in quanto 
diSCiplma avente come oggetto la riflessione sui rapponi tra spazio e 
potere: "<<Le sot. non l'Etat: voilA ce que doit retenir te 
geographe>>. Precepte lapidaire,. que disqualifie toute reflex ion 
gc!opolitique ... pour la reserver a l'historien" 87. La geografia come 

:~ ~coste Y.: "A bas Vidal ... Viva Vidal!" in Hirodolt, n. 16. 1979, pp. 68-81. 
Ibidem. p. 72, 76. 

83 La riabiliwione di Vidal de la Bllche lu pero solo paniale: • Avec te Vidal de /.Q F d 
I'Es1. n~ accord est essentiellement 4'ist~moloaique. Avec l'oeuvre de Redus. com~:c~lu: 
vas.re et amponante de surcrotl • nOb'e accord es1 tout l la fois l!pist~molosique et politique" 
(lbldem.p. 81). 

84 ~ Ttrrt tt l'tvolurion humaint.ltUroduclion gtogrophiqut a l'hiSloirt (1922). 
:~ V1dal de la Blache P.: Lts coracltres dlsrinctifs dt la glographit, !913, p. 298. 
6 Febvre L.: "La Terrae l'evoluzione umana". Torino. Einaudi. 1980. p. 71sJ&. . 

87 Lacosae Y_ .: "A bas ":'idal: ... Viva Vidal!". op. cit.. pp. 79-80. La critica di Lacoste a Lucien 
Febvre non s1 estese chc m mmuna pane alla scoola da lui fondata delle A.nnalts. Lacosr.e ammir6. 



ancella della storia, dunque, a cui sola era dato il monopolio della 
riflessione politica. Ceno, Lacoste riconosceva che anche i geografi 
avevano avuto le lore colpe nell'acceuare e tramandare questa 
interpretazione. Ma ora era tempo di ritomare ad appropriarsi di cio 
che era state usurpato. 

Ne! novembre 1982 (n. 27), Herodote uscl con il sotlotitolo di 
Revue de geographie et de geopolitique. In quello stesso anno, come 
abbiamo vista, M.me Garaud aveva rispolverato il termine, 
fondando il suo "Institut International de Geopolitique". Ne! luglio 
1980, Roger Brunet, nella prefazione al gi~ ricordato volume di C. 
Raffestin, aveva scriuo: "[ ... ]la vecchia e vergognosa Geopolitica 
esce da dietro le quinte. La parola stessa non e piu del tutto tabu e 
comincia a riapparire qua e la" 88. Con le parole del suo direttore, 
Herodote rivendicava il diritto di utilizzare un termine che meglio di 
altri rimandava ai rapporti tra decisioni politiche e configurazioni 
geografiche 89. Non si trattava piu, comunque, di ridurre la 
geopolitica alia sola rivalitii fra gli Stati, bensl di estenderla a 
qualsiasi organizzazione politica dello spazio. La geopolitica non era 
solo quella che si esprimeva con "la legge del piu forte", ma anche 
quella messa in campo da chi a questa legge cercava di opporsi. 
Tutlo, in fondo. per Lacoste, poteva essere definite come 
"ragionamento geopolitico" 90 . 

Alia vigilia del Congresso Geografico lntemazionale di Parigi 
(1984 ), Lacoste traccio quelle che dovevano essere le linee cardine 
del suo pensiero, cosl come allora era venuto maturandosi, anche 

ad esempio. la capaciU di nsaper pensare il 1empo e lo ~pazio" di. Fcm~n~ Braudel, lasciando 
mt.ravvedere che la "g~o-hisloiren di quest'ullimo po1eva mcontrars1 bemsstmo sulterreno della 
geopolitica (nonostante Braudel non amasse questo _lcnnine)~ Lacos~e. pcnsO anche nad una 
collaOOrazione di Braudel peril numero di Hlrodott dedicate alle GWJX?Liuques de Franc: (n. 40. 
1986). cui poi non si diedc seauito causa la scomparsa del grande stonco (Lacoste Y.: Braudel 
glographe" in H/rodotr. n. 40. 191!6. pp. t61·16l). . . 
88 Brunei R.: nPrefazione~ in RaHestin C.: Ptr una gtografta.d~l pottrt, M1lano. ~· Angeh, 
1981. p. 13. Relativamente aJ passo citato_. s! ~Oii .che nel testa o~smaJe ~cese (op. c1t.) B~~et 
utilizzava iltermine Gtopofitik. con cui Cl sa nfensce ~cora.og.a esclusavam~~te alia geopolit1C8 
tedesca JegaLa a Karl Haushofer. Pertanto la tn~duz1one 11al~ana Gtopoltl/ca non trasmene 
pu~:namenLe il significato dato originariamtnte a que! tennlne dall Auton::. 
89 Lacoste Y.: ~o·autres gtopolitiques" in Hlrodott. n. 25.1982. pp. 3-9. 
90 "11 n'y a pas qu'une seule g6Jpolilique, c.eue ~e I~ raison d'Etat: il Y a d'autres.g~po~tiqu~s. par 
exemple celles qui permettraient une ~gao~asa!10n plus erfic~ce. cell~s q.u1 Cavonsenuent I~ 
d~veloppement de certains peuples au sean d.Etats federaufs multmauon.aux. cel~es qua 
transgresseraient des rronti~res sur lesquelles on s est long temps banu .. cel.~es ~u1 donnera1en1. au 
ni\'elu local. plus de pouvolrs aux paysans pour gi!rer leurs propres affa.ares (lbadem, pp. 4-S). 
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tramile l'esperienza di Herodore 91. 11 geografo aveva per "funzione 
sociale" quella di "savoir penser l'espace pour que !'on puisse y agir 
plus efficacement" 92 Suo compito era quello di mettere il proprio 
"sapere" al servizio della societii, "nell'interesse della nazione cui 
appartiene" 93. Secondo Lacoste, il temativo fatto da Pierre George, 
negli anni Sessanta, con la "geographie active" (tentative cui prese 
pane lo stesso Lacos!e), aveva mancato di definire chiaramente il 
metodo di analisi spaziale, con cui applicare un "approccio 
globale"94. Inoltre, si trattava di una geogratia che, al pari di quella 
"applicata" (la "new geography"), rimaneva ancora troppo legata alia 
geografia universitaria e alia sua preocuppazione di essere "sGienza 
pura" 95. Secondo Lacoste, una scienza come "sapere disintere~hto" 
non era mai esistita e occorreva, quindi, anche per la geografia, 
trovare un metodo che la facesse strumento di utilitii sociale 96, Il 
suo "savoir penser l'espace" rimandava precisamente a questo 
metodo: suddivisione dello spazio in diversi livelli di scala; ana!isi 
sistematica, per ogni scala data, delle intersezioni fra diversi insiemi 
spaziali, aventi tutti scala uguale a quella data 97 

Di fronte al fallimento degli strumenti degli economisti, che 
fossero "borghesi" o "marxisti", di risolvere i problemi dei Paesi del 
Terzo Mondo o di fronte all'incapacitii degli urbanisti e degli 
architetti di offrire strategie efficaci al fenomeno della crescita 
urbana, solo il geografo, con la sua capacita di "pensare" lo spazio 
sotto diverse scale di grandezza, poteva disporre di strumenti 

91 Ucoste Y .~ "Les &~&fiPhes. !'action et le politique", op. cil. 
92 Ibidem. p. 11. 
93 Ibidem, p. 8. 
94 George P .. con la collaboruione di Guglielmo R .. Kayser R. e Lacoste Y.: LD glographit 
actil't. Parigi. PUF. 1965. 
9.5 Lacoste Y.: ~Les gtoaraphes,l'action et le politique", op. ci1., pp. 18-19. Sebbene Lacoste 
riconoscesse a La giographit oc-tivt il merito di aver rotto con la coneezione di una goografia 
disinteressata. pwamen\C: dcscritliva e espliealiva. preva!sa nelle Universitl a partirc: dalli inizi del 
sccolo (l.acoste Y.: La gtographit, ,a .strt, d'tJbord, 4Jairt la 81ltrrt, op. ciL. 1982. p. 208), lo 
stesso l.acoste cc.widenava Georae alla pari deali allri acopali accademici. per quanto riguardava la 
geopolitica. George. infatti. aveva definite questa come londata su "pseudo-araomenti scientifici~. 
Riaeuando l'esperienza aeopolitica. secondo Lacoste, Georae sperava di onencre cosl il 
riconoscimento di sapc:re "scientifico• per la geografla (ibidem. p. 209). 
96 Lacoste Y .: "La gtographie. I' action et le politique~. op. cit., p. I I. . 
97 Ibidem. p. 22-23. ll metodo proposto da Lacoste era st.ato silt sviluppato dallo stesso in Uniil 
tl di\·trsitl du Tirrs mondt. op. cit., pp. 160-161, 
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adeguati a fronteggiare questi ed altri problemi legati 
all'organizzazione del territorio 98, 

Lacoste rimandava ad una concezione "integrale" della geografia, 
fisica e umana allo stesso tempo. perfettamente in linea con la 
tradizione della scuola geografica francese. Non a caso. Herodote 
aveva dedicate ne! 1978 un numero speciale a Jean Dresch, in cui si 
metteva !'accento sulla topografia e su!la geomorfologia, quali 
discipline di importanza fondamentale per una geografia intesa come 

sapere strategico 99, 
Arrnati di questo metodo integrale di ana!isi spaziale differenziale, 

i geografi dovevano ritomare sui territorio, mostrando la 
complessita delle configurazioni politico-spaziali, troppo spesso 
racchiuse dai mass-media in semplificanti schematizzazioni 

fP ., . 100 
geopolitiche. come Est/Ovest. Nord/Sud. Centra en.ena . 

Da questo articolo. appariva un Lacoste piu "ge'lgrafo" che 
"geopolitico". Non si 1rattava piu, come ne! !976, ui fare una 
"geografia di lotta", a! servizio delle classi dominate, contra queUe 
dominanti. Ora il sapere geografico era rivolto nell' "interesse della 
nazione" tutta 101. All'indomani de!l'avvento dei socialisti a! potere 
in Francia, Lacoste non criticava piu la geografia degli "stati 
maggiori", ma si poneva egli stesso a! servizio dello Stato, secondo 
una pratica antica. rotta solo dall'avvento, alia fine del XIX secolo, 
della geografia accademica. sedicente "scientiftca" 102, 11 "savoir 
penser !'espace", inoltre. non era piu rivendicato per i "cittadini", 
ma rimaneva pratica esclusiva di alcuni "specialisti", i geografi 
appunto. Alia vigilia del Congresso Geografico Intemazionale, 
Lacoste, in fine. non a case teneva a sotto!ineare come la sua 

98 Lacoste Y.: flLa gfograpllic.l'a,tion et le politiquefl. op. cil.. pp. 27·28. 
99 H~rodou. n. 11. 1978. NeU'ed.itoriale si leggeva: flRfduire la g6ognphie Ill la seule gfogra.phie 
humaine. a une spa~iologie des fonnations sodales. a pout effet de sup~rimer une snwJe P,an1e de 
la fonction strattgique de ce savoir. L_'espace o_U ~e m~nenl les acuo.ns et les tune~ nest pas 
seutemem I' «espace sociaJe». maJS le temto11e avcc ses rug?slt~.s topographaquc.s. ses 
couvertuJ'tS v~g~taJes. les con~uences qu'y entralnentle.s .r:rt~es cl.unallq,ues etl~un acc1dents, 
etc. Le 1err:Un. pour les gtographes commc pour les n:ttlnmes. c est. d abord. l1 ~c faul ~as 
roublier. la to~graphie. les pentes. les ~brupts. les pl~nudes. les vaJI~es et les ~van~. E.t c e_st 
pourquoi tes g~ographes doivent se souctcr de ce que d1sentles g~omorphologucs (EdatonaJe m 
H!rodolt. n, 11. 1978. pp. 5·8. p. 5). . 
100 Lacosu: y .: "Les g~ographes. !'action et le politiquc". op. cat .• p. 31. 

101 fbidem. p. 8. 
102tbidem.p.I0-11. 

concezione di geografia "integrale" fosse pienamente corrispondente 
alia tradizione del! a geografia c!assica francese I 03 

Si capisce. quindi, percM, ne! 1986, in occasione del decimo 
anniversario di Herodote, Numa Broc potesse affennare che la 
rivista avesse ormai "diluito con l'acqua il suo vino", fosse cioe 
"rientrata fra i ranghi". avendo superato la "diffidenza verso il 
Potere", con cui, anzi, aveva iniziato a "collaborare" 104. 

All'autocelebrazione da pane di Michel Foucher, Beatrice Gib! in e 
Yves Lacoste, che parlavano di Herodote come della "piu imponante 
rivista francese di geografia" 105, faceva pero da contrappeso la 
critica intenra di uno dei redattori, Jean-Ciaude Boyer. L'accusa, era 
rivolta proprio alia gestione centralista della rivista da parte di 
Lacoste, Foucher e Giblin: un vero e proprio "petit clan", con, 
pochissime aperture verso l'estemo 106. Anche nell'universita di 
Parigi VIII-Vincennes, Herodote, che pur da essa attingeva numerosi 
collaboratori, non era veramente presente: nessun gruppo di ricerca 
si era formate al suo interne e !'influenza della rivis1a stessa non 
superava la cerchia dei geografi e degli urbanisti 107. Quanta poi a 
Lacoste, Boyer lo definiva come un arrivista, cap~ce di voltare le 
spalle, all'indomani della sa!ita a! potere dei socialisti in Francia. 
all'originario spirito sessantottardo di Herodote e come un uomo 
interessato solo alia propria carriera "mt!diatique", coltivata sullo 
sfruttamento giomalistico di temi ponanti, come il Terzo Mondo e 

103 "On _notera que se tr~uv~nt rass~m~l~es d;ans cc num~ro trois s~n~rations de s~og12phes ( ... ]. 
Nous temons ~ marquer amst la conunuat~ de l«ole i&>IJ'Iphique ~ dcpWs Rectus et Vidal 
de la Blache. comme scs renouvellemcnts" (Ibidem. nota 21, p. 32). 
104 Broc N.: "Hirodolt ll'cau de rose" in Annol~s dt Glogro .. •;~. novembre-dicem.__ 1983 p 
708. ' .... ~·· ' . 

I 0~ "Aujour~'hui Htrodotc est de venue presque une ins_titution, La plus importante re\1\JC fran~se 
de a6op:1Ph1e. Ccst sunoutla sculc revue au monde qw an.icule m~thock a~graphtque et analyse 
g6opol.iu~uc. Chacun ~ ses num~ros d~montre que le.s a6o&n~phes pcuvcnt ~nl conuibuer 
~ une metlleure connwsancc des ph~nom~ncs politiques. des probl~mes mil.itaites et des relations 
entte

3 
£tats". Foucher M .. Gib! in B .• Latoste Y.: "HirodoJt a db!. ans" in Hlrodott, n. 40, 1986. 

p .• 
106 Boyer J.C.: ~H!rodort: dix ans.l'lse de la raison?· in L'Espoct Glogro .. '"iqu~ n. 4 1986 pp 
297-301. .... • • . ' 

10; ~iU ~cent~mc~t~. nel 19~9. Laeoste. forse mcmore di qucsta critica. ha creato. proprio 
a_ll un~versltle dt Par~ SI VIJJ-~J~cenn~s. _una "~o!"'ation doctorale de a~litiquc", abi1itata a 
nlasc1arc un DEA 1n aeopolmca e d t1tolo W douorc d.i riccrca· nella stes.u disciplina La 
strunura di~ciplinare dcUa "Formation" si anicola in un gruppo di scminari fondamenc.an (tcnu;i da: 
Lac<?ste: G1blln e. fino a poco tempo ra. da Foucher- ovvero da1 "petit clan") e in un gruppo di 
semman a scch.a su aret. geografiche particolari, Lenut.i da specialisti di quelle aree. 
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la geopolitica 108 AI livore di queste affermazioni, Boyer, pero, 
faceva seguire anche delle critiche piu peninenti, come la mancanza, 
sulle pagine di Hhodote, di una continuitii col dibattito 
epistemologico iniziale, quasi che ci si fosse accontentati della 
riflessione di Lacoste del 1976 e che ogni altra interpretazione non 
avesse piu ragione di essere. Secondo Boyer, Herodote finiva 
coU'essere piu un forum di specialisti di varie regioni del mondo. col 
compito di apponare materiale conoscitivo ad uno schema 
interpretative giii definito, piuttosto che un forum di discussione 
sulla pretesa assolutezza degli schemi interpretativi in geografia 109. 

Una critica simile sarebbe stata mossa piu tardi anche da Pascal 
Buleon I to. Lacoste, secondo questa interpretazione, oltre ad aver 
abbandonato J'iniziale carica eversiva, non avrebbe fatto seguire alia 
sua prassi un rinnovamento teorico. Egli si era limitato ad 
aggiornare le categorie della vecchia geografia politica, non 
spostando di molto J'anenzione verso il soggetto principale di quella, 
lo Stato 11 t. 

S icuramente Lacoste si era allontanato dalle sue tesi del 1976. 
t_o dimostrava, ad esempio, il fatto che ne! 1985 era entrato a far 

pane del Comitato Geografico Nazionale, sedendo assieme ad un 
geografo accademico come Paul Claval 112. Tuttavia, ci pare 
eccessivo il tono delle critiche sopra viste. Lacoste riconobbe 
l'importanza della riflessione epistemologica, ma fin dall'inizio 
concepi Herodote come uno strumento critico delle strategie spaziali 
del potere t 13 Relativamente. poi, alia sua attenzione esclusiva o 

108 Ibidem. p. 300. 
109 Ibidem, p. 298. 
110 Buleon P.: "The stale of political geography in Fnliice in the 1970s and 1980s" in /"rogrtss in 
Human Gwgraphy. vol. 16. n. I, 1992, pp. 2440. 
Ill "He [l.acoste) did not take the path of a theoretical renewal linked to his praxis. Thus. he 
esposcd the conceptual ca1egories or t~ ol~ po.litical g:OOgraphy and updated them. rather th~ 
submiuing them to criticism or cxammanon 10 the h~h.t of th~ progress ~f the other soctal 
sciences" (Ibidem. p. 28). Sull'am~iguitA d~lla pos1z1one d~ Laco~te rupc;no allo Stato 
iim~ssessarsene o distruggerlo?). g1~ aveva nflenuto R. Gughel~~ ( Profess.on g~~.raphe: 
quel\e aCiion militame?" in Hlrodott. n. 4. 1976. pp. 67·68). CriiiCa anche la poSIZIOne d1 
Sanguin A.L.: ~Whi1her the geography of power amons French geographers'?" in Political 
Geography Quanerly. vol. 2, n. 4, ottobre 19_8_3. pp. 319-?27. memre elogiati~a quella ~ Giro1 P, 
e Kofman E .. a cura cti. lnttrnational gtopolmcal anal_u1s. A stltcrfonfrom Hlrodott , l.ondra. 
Croom Helm, 1987. pp. 1-9. 
I I:! Buleon P.: op. cit .. p. 3S, 
11 J '"Cenes. la rCOex1ion CpistCmologique. Allhusser aidant a '!'arque les Mbuts des rtflex~ions 
qu 1 de\·a 1ent conduire a Htrodote et eUe reste evidement un axe 1mportant de nos prtoccupat•ons. 
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predominante verso lo Stato. non ci sembra che sia questo il 
contenuto della sua opera. La distinzione fatta da Lacoste fra 
geopolitica "intema" ed "estema" srarebbe a dimostrare il contrario 
114 Seguendo la tradizione geografica francese, inoltre, Lacoste si 
era molto soffennato sull'analisi geopolitica regionale It 5. 

11 pensiero di Lacoste, seppur mutevole nelle sue posizioni, ebbe, 
comunque, il merito di riportare gli studiosi su una disciplina 
ritenuta mona da decenni t 16. Grazie a lui, in Francia si ritomo, 
inoltre, a studiare la "Geopolitik", aprendo la via ad una riflessione 
critica, che contribui meglio a far uscire la disciplina dalla 
condizione · di "doltrina pseudo-scientifica al servizio·,del 
nazismo"l17. 

3. Geopolitica e geografi ne/ mondo anglosassone. 

Ne! 1955, uno dei padri del realismo politico, Quincy Wright, 
aveva scritto che le speranze dei geografi di vedo,re la propria 
disciplina assurgere a "master science of international relations" 
erano da ritenersi vane, in quanta la geografia doveva considerarsi 
essenzialmente come una disciplina descrittiva, incapace di produrre 
costruzioni teoriche globali Its. Un decennia piu tardi, Raymond 
Aron, un altro caposcuola della corrente realista, pur riconoscendo 

Mais. d'H~rodote. nous vouJons fairc avant tout un outil de critique des strar~aies spatiales du 
pouvoir'' (Editoriale: "Le spec-Ire du scientisme~ in Hirodort, n. 3, 1976. pp. 1.5.5-1.59, p. 156-7). 
114 Con Ng6)politique interne", Lacos~ si riferiva ai problemi aeopolitici all'intemo di uno Stato 
(autonomic regionaJi. suatesie urbanistiche. circoscrizioni elenorali ecc.): con "&~itique 
externcN. ai problemi acopolilici Jcaati allc relazioni intemaziona1i (fronriere. "diriui storici". 
movimenti di indipendenza. ecc.). Cfr. Finestra anonima: "Formation doctorate a~politique" in 
Hlrodott. n. S1. 1990. p. 248. 
1 ~ 5 Cib ~ dimosb"ato, ad esempi~. daJla votu.minos, opent curaaa daUo stesso Llcoste sui le regioni 
d• Francta (l.acoste Y., a cwa dJ: Glopolir~quts dt rlgions Jran,a;sts. Pariai. Fayard, 1986. 3 
vol.). 
l16 Panicotannente interessante il contributo teorico del numero 2/1991 deUa rivista Srratlgiqut 
~FEDN. _Parigi). in cui. sui tern a dei tennini di scambio tra ·aeostn.tegia" e "acopolitica". 
mtcrvemva lo stesso Lacoste. formulando una distinzione ("&eopo1itica• come dibaUito 
democratico tra i ciuadini di una medesima nazione: "aeosua&egia" come insieme di raaionamenti 
elaborati da Stati o da forze politiche, ripardo &lie lcxo rivalill territori&li) che non ci sentiamo di 
condividcre. (La tesi era stata ail csposta dallo llesso l.acoste in "L'Occiclent et la auem des 
Arabes" in Hlrodott, n. 60-61, 1991). Scmpre a cura della FEDN t da. ricordaR: ~nehe u volume 
Lo f,".s~t glo!"'litiq~t ""''G.It ~si: 199~). in cui fi&unno anche contributi di aulOri italiani. 
11 C111amo m pan1colare 1 lavon d.i Konnman M.: QIUlt~d I'AIItrnogtJt ptnsGit lt 1tt0ndt. op. 
cir.~ Ibidem: Comintlffs ptrdus. Lts prlcursturs dt la liopolltlqut alltmtlndt, Plriai, Economica. 
1991 ed inoltre l'antoloaia d.i brani scelti di Karl Haushofer, curata da J. K.Jein (Dt la glopolih"qut· 
Parigi. Fayard, 1986) ' 
118 Wrighl Q,: Tht study of inttrnational rtlatiol'ls, New York. Applelon, 19.5.5, p. 348. 
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l'imponanza dello spazio nell'ambito delle relazioni intemazionali, 
aveva pero anch'egli liquidate la geopolitica, causa le sue eccessive 
"schematizzazioni" 119. 

I rapponi tra scienza politica (imesa nella sua dimensione di 
"international relations") e geografia politica furono materia di 
controversia fin dal loro primo apparire. Se. negli .anni Trenta, 
Harold Sprout 120 aveva avanzato l'ipotesi che la seconda dovesse 
essere inclusa nella prima, negli anni Sessanta, Ladis Kristof 121, 

poteva Iiberamente afferrnare il contrario. Un importan!e tentative 
di mediazione fu compiuto, nel 1954, da Stephen B. Jones 122, 
segulto. ne! 1960, da The Journal of Conflict Resolution, che dedico 
un numero inlero alia "geografia dei conflitti", riunendo un gruppo 
di geografi e poliwlogi, alia ricerca di un approccio teorico che 
riponasse il fattore geografico fra le cause agenti dei fenomeni di 
confl inualit~ "intergruppo" 123. Ne! 1963, Harold Sprout aveva 
cercato di rinnovare le vecchie categorie geopolitiche. introducendo 
"geopolitical hypotheses" come base per la spiegazione del potenziale 
politico degli stati in ragione della distribuzione dei fattori 
geografici, visti sotto la luce dell'innovazione tecnologica 124. Un 
riuscito esperimento interdisciplinare fu anche il volume curato ne! 
1969 da Kasperson e Minghi, concepito con il chiaro intento di dare 
un nuovo fondamento al sapere geografico 125, Ne! 1971, Saul B. 
Cohen e Lewis Rosemhal, criticando la mancanza di un approccio 
olistico nelle opere, pur meritevoli. di Whiltlesey, Hartshome, 
Gonmann e Jones. abbozzarono un modello geografico d'analisi dei 

119 Aron considerava lo spazio sollo una lriplice vesle: "milieu". "lhtaue~ e "enjeuM. Da queste 
ca1egorizzazioni Aron non fac:eva. runavia. discendere alcuna correlazione necessaria 1nl ambiente e 
f:mo umano (Aron R.: Pai.r tt gutrrt tmrt Its notions. Parigi. Calmann-Ltvy, 1962. pp. 187-
:!14). 
120 Sproul H.: MPolilical geography as a polilical science field~ in A~rican Political Sritnce 
Rrl'irw. vol. XXV. 1931. pp. 439-442. 
I 21 Kris!Of L.K.D.: "The origins and evolution or geopolitics" in Tltt Journal of Conflict 
Rrsolwion. vol. IV. n. I. marzo 1960. pp. 15·51. 
122 Jon~s S.B.: "A unified field cheory of political geography in Annals of tltt Association of 
Amrncan Grographtrs. vol. XLIV, 19S4, pp. 111-123. 
123 Tht Journal of Coll[lict Rtsolution. "The geography of conflict". vol. IV, n. t, marzo 1960. 
Tra i contributi. quelli di D. Singer. L. Kristor. R. Haruhome. H. e M. Sprout. 
12~ Sprout H.: "Geopolitical hypotheses in technological perspeccive" in World Politics. vol. 
XV. n. 2. gennaio. 1963. pp. 187·212. 
125 Kasperson R.E. e Minghi J.V.: Tht .wucturt of political gtography, Londra, University or 
London Press. 1969. 

)8 

sistemi politici, in grado di far passare la geografia dallo stadia 
idiografico a quello nomotetico 126, 

Fu solo, comunque, con l'inizio degli anni Ottanta, che la 
rinata geografia politica cerco interlocutori in altre scienze sociali e, 
fra queste, in particolare, nelle "international relations" 127. Terreno 
di scambio, quello dei "war and peace studies". Contributi in questa 
direzione giunsero da David Peppered Alan Jenkins, che sostennero 
la necessit~ morale dei "professional geographers" di s.tudiare gli 
aspetti spaziali deUa guerra nucleare 128; da Patrick 0' Slillivan, che, 
pur elaborando un pregevole modello spaziale per l'analisi delle 
interazioni tra stati, fondato sui concetto di "distance decay", not. si 
allontanava tuttavia mollo da una visione geopolitica classica 129; da 
Stanley Brunn, che cerci> di tracciare gli scenari geopolitici del 

126 Cohen S.B. e Rosenthall.D.: ·A geoaraphical model for political systems analysis~ in Tht 
Gtographical Rt\itM'. vol. LXI. 1971. pp. 5·31. 
127 A testimonianza della rinascita della I· politica. vedasi i convegni lenutisi a Lancaster 
(gennaio 1980), Haifa (gennaio 1982) e Oxford (luglio 1983). dei quali earziale pubblicazione 
degli aui ~ contenut.a. rispeuivamente. in Bumen A.D. e Taylor P J.,a cufa di: Political .rnulits 
from lpatial prrlptcti\'tS. Chiches1er. Wiley. 1981: Ktiot N. e Watennan S .. a cw-a di: Pluralism 
and political gtography. op. cit.: Taylor PJ. e House J .. a cura di: Political gtograplry: rtctnt 
ad\'On~tl andfuturt ~ir~rtions,l.ondn. Croom Helm, 1984. All'indomani del Congresso UOI del 
1984._1noltre, (~ COSIIIUI_IO Tht IGU.Study, Group ~n. tht "V.:orld Politictil Map". ~.iguardo. piU 
propnamente. 11 rappon1 tra geograr1a e sc1enza poliuca. un lmJX)nanle momento d1 tnterscambio 
fu 11 conv,:gno an~~ale dell' "Af!lerican Political Science Association" (Chicago. 1987), svoltosi 
sul1ema Geopoh11Cal and spaual approoches to the study of international conflicc" (si veda in 
pastico~e la relaz_ione di 0' Loughlin J .: ~The contribution of political geoanpby 10 the study of 
~~~mall~nal cc:"'n_.c:LS: a re~~ aaenda"). Di no~evo~ imponanza anche U numero spec:iale deUa 
nv1st.a d1 relaz10RI mtemaz1onah lnttrnotionallnttractlons. (curatori. R. M. Siverson eM. Don 
Ward. Vol. I 7. n. 1. 1991 ). dedicato alle nuove ricerche in campo geopolitico. 11 numero raccolsc 
~ contri~uti d! geografi e polito~ogi. fra i piU autorevoli sull'argomento della teoria dei confliui 
tntellW.Ionall (H. StaJT. P.H. Dtehl, J. 0' l.oughlin e l. Anselin. J. Nijman, C. S. Gochman. A. 
Kirby eM. D. Ward). 
128 Pepper D. e Jenki~s A.: "A call lo arms: geograPhy and peace studies" in Aorta. vol. 15. n. 3. 
~983, pp. 202-~08: Ib1dem: "Reversing the nuclear arms race: geopoliticaJ bases for pessimism M 

m Tit< Proftwonol Gtogrophtr, vol. 36. n. 4, 1984, pp. 4!9-427: Ibidem: Tit< ltogrophy of 
ptOct ond wor, Oxfotd. Blackwell.198'. 
129 0' SuUivan P.: "Antldomino" in Politico/ Go'o1rophy QIIDrttrly YOt 1 n t sennaio 1982 
pp. 57-84: Ibidem: "The seopoUtics or delerrence· in Pepper D. e J~n; A. . .;.,.'eh .. pp. 29-4 r: 
lbtdem: Gtopolillcs. Londra. Croom Helm. 1986: 0' SuUivan P. e MiUer J .W. jr. Tltt gtography 
~I worfort, Londra •. Croom.He!'!', 1983. Con "dilllnee·docoy• (o "!oss-of·IIRR8hl·tp>dienl") si 
tntende la verslOne U'llemazionah~·· romha ~ K. Bouldina (Conflict G,.d dtftnse. New York. 
Harpe~ and Row, ~~~). detla cos1ddeua ·Prima leue della seoarafia· (Zipf G.K.: Human 
btltavt~r and tht ~mnctp~t of l!ast ~1/ort. Cambrid~e. Mass .. Addison-Wesley. 1949). Sec:ondo 
quesla mterpreta.z10ne (dl CUI SI ~ Sil deUO Supra), 11 grado di potenza polilica e miliUU'e di uno 
staco ~ inversame~t.e pro~ional~ ~~~ di~llnza da:' territorio .dello stato da cui quella pocenza. 
emana. Per una. cnu~a d~ll. opera dt 0 Sullivan. ved.i: 0 TU&lhail G.: ~Review books: Gtopolitics 
\ 1:~6) by P. 0 Su1hvan tn Tlrt ProftsJional Gtograplrtr, vol. 40. n. I, febbraio 1988, pp. 129-



prossimo secolo 130; da Andrew Kirby e Michael Ward, che 
adonarono l'analisi spaziale per la comprensione dei conflitti 
intemazionali 131; da Peter Slowe, che, attraverso J'analisi di diversi 
casi studio, mostro come la geografia e i geografi fossero essenziali 
alla comprensione del politico e viceversa 132; da Jan Nijman, che, 
da posizioni behavioriste, analizzo lo scontro geopolitico USA
URSS133. 

Uno fra gli autori cui tuttavia si dovette lo sforzo maggiore 
per far avanzare la disciplina geografica sui terreno teorico delle 
relazioni intemazionali fu John 0' Loughlin. 

Criticando l'inadeguatezza metodologica degli studi di 
geografia politica sui tema dei conflitti intemazionali 134, 0' 
Loughlin si avvicino agli studi "behaviouristi" di Starr e Most, i 
quali, riproponendo le categoric del pensiero possibilista degli 
Sprout, avevano costruito uno schema interpretative, fondato sui due 
concetti chiave di "opportunity" e "willingness" 135. Aderendo a 
questo approccio possibilista. O'Loughlin, da parte sua, evidenziava 
J'importanza del "contesto", di quello che gli Sprout avevano 

130 Brunn S.D.: "Geopolitics in a shrinking world: a political geography of the twenty-fir~! 
century'' in Bumeu A.D. e Taylor PJ .. op. cit .• pp. 131-IS6. Da n~e c~e ~o stess~ Brun_n,1n 
un successive la ... oro. si mosub favorevolc a fare dclla geopoli;Jca un l~n~o. fra d. rea!Jsmo 
po!ilico e la teoria dei sistemi (Cfr. Brunn S.D. c Min&sl K. A.: Gcopoliucs m Pacaone M, a 
cura di: Progrtss in pofilical gtography. Londra. Croom Helm. 198S~p~. 41·76). . 
1 31 Kirb A. e Ward M.: ~The spatiaJ analysis of peace and .. war m .c~mpara!lvt Political 

S d . Y 1 '0 t987 pp 293·313· Ward M. e Kirby A.: Reexanunmg spauaJ models of 
IU I(S. vo ... ' . . • . G h I LXXVII 

imemational conflicts~ in ~nnals of tilt A.ssocialion of ~mmcan tograp trs. vo · · 
1987. pp. 279·283. 
I 32 Slowe P.: Gtography and political poM-'tr. _Tilt gtography of notions and s/atts. Londra, 

Rou!ledge. 1990. . · . · 1 
I)J N.. J. Th •topolitks o'po'Wtr and conflict: suptrpowtrs 111 tht tnttrnanona systtm 

•Jman .. t • ' N" · J o• ·"&hl'n fu 1945-1992. New York. Belhaven Press, 1993. Lo stesso ~~man.~~;~s1eme ~ .. ~ I • 

11. ·le del 1991 di una sessione d.i studio sugli asseta geopolltic1 della fine della 
promotort. ne apn • · . a1 1 d II'A •--· de' 
G F dda La sess·,0ne che si svolse nell'ambllo dell annu e meet ng e s.soc~1one t 

uerra re . · · · dai -• analosassoni Geo rafi Americani.ci scmbnl indicativa del ~odi apcnura raggtun~ ~eo.,. ... 1 , 
11 
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1· · d' p1·0• ,-,•· a!tua.lill intemu1onale (una raccolla d.i saggt t: contenula m Tht su e ques 1om 1 w ... "" • 29) 

Professiot~al Gtogrophtr. vol. 44, n. I. febbraio 199~. PP· I· . · ". 
134 O' Loughlin J.: ~Geographic models of intemauonal conflicts m Taylor PJ. e House J .. op. 
cit.. pp. 202-226. p. 207. . . be .. 
135 Con "o nunity" swr intendeva "the P:Os.sibility .. o! mteracuons twee~ enuu~s. or 

h · 1 Pp<> f some k.ind" mentre con "w1lhngness , the processes by wh1ch (dec1s1on 
be av•ora unus o .. • . tbe nunities. become wiUing to choose 
makers] rtrog~i:t oalpporru_nu!tsVanddi S~~·~·.v~~pponseu~~ and wiUina:ness as ordering concepts 
war as a behavtoral temauve · e """' ·· 38 M B.A Starr 
in the study of war" in /nltrnationol /nt~rtwiDns. V«?l· 4. 1.978: pp. :~3· th 7C~ol?:! Pres~ e 1989 
H.: Inquiry, logic and illttrnatianal politics. Columbta. Untversny o ou • · · 

chiamato "milieu" e Anthony Giddens "locale" 136, La disciplina 
deUe relazioni intemazionali tendeva a considerare lo spazio come 
isotropico. Compito del geografo, quindi, scoprire ed analizzare, di 
volta in volta, anraverso una puntuale analisi empirica, l'importanza 
del "contesto" spaziale 137, 

Gli strumenti metodologici che 0' Loughlin avanzava per poter 
interpretare i "place-effects" si fondavano sull'analisi di tre fattori: 
"national attributes", "spatial dependence (the behavior of neighbors 
across borders)" e "spatial heterogeneity (the regiomil setting or 
locale where .a state is located)" 138, Nonostante l'utilizzo di tecniche 
quantitative 139, di cui 0' Loughlin era strenuo assert ore, 'egli 
riusciva, pero, a render ragione solo degli ultimi due fattori. Quanta 
al prima, questo era a! di fuori di ogni tentative di modellizzazione 
140. 11 "contesto" rimaneva, quindi, una variabile da studiare. caso 

136 Sprout H. e Sprout M.: Tht tcological ptrspttli\'t on human affairs. op. cit.; Giddens A.: 
Tht constitution of sodtl)', Berkeley. University of California Press. 1982. "The inleraction or 
actor and environmenl happens in places( ... ). Places are more \haf\spatial conlaincrs,·lhey are 
also medialon or rhe interaclion· (0' Loughlin J. e Anselin L.: "Oeoa;raphy or inletna.lional 
conruct and cooperation: theory and melhods" in Ward M. 0 .. a cura d.i, Tht ntM' gtopo/lflcs. 
Philadelphia. Gordon and Breach, 1992. pp. 11·38. p. 16.}. 
137 HOur major purposes ( ... }are 10 integrate the Sproutian environmental model and its 
'opponunily and willingness' extension with the central concern of human aeos:nphy, the analysis 
of place-effeccs in social relations. and to elaborate on a methodological approach that allows a 
careful consideration.of che aeognphK: faccor in inlemaUona! relations~ (0' Loughlin e Anselin L.: 
"Geognsphy of international conflict and cooperation: theory and methods~. op. cil .. p. 13). 
Un approccio e":'pirico. in pane simile a q~euo.~ 0' Lo~~hlin, en ~re~nte ~;?the .in Do~ld _S. 
Spencer. che ins•steva affmch~ la scala dell anahs1 geopohbca fosse lunn.ata a specific temtonal 
and resources dispules·. evitando. quind.i la scala globale dei pancn diseani eaemonici (Spencer 
D.S.: ~A shon history of geopolitics" in Journal of Geography. vol. 87, n. 2, marzo-aprUe, 1988. 
pp. 42-48). 
138 Ibidem. p. 20. 0' Louahlin prendeva ora le distanze dal modeJio di SllrT e Mosa, chc ignorava 
il prima fauore. si concentrava sui due successivi ed enfatiwva iJ conceno di "proximity• e quello 
di "alliance" ("in regard to the crution or intcnction opportunities, alliances can be used to 
overcome distance and ropographica! constninu. as well u: time. In so doina they foster 
proximity and project capabilities"· Sll.rr H. e StYerson R.M.: "Alliances and aeopolitics" in 
Polillcol Gtography Quarltrly, vol. 9, n. 3.1uglio 1990. pp. 232·241, p. 240). 
139 Nell'analisi quantitativa. 0' Louahlin li avvalse dello SU"Umento aalistico meuo a pu~IO d.a 
Luc Anselin (Spatial tcDnorrwtrlcs: rrwtltods a11d MIXItls. Oordtecht. Kluwer A.tadm\ic Publishers. 
1988). Tuuavia, queSlo sttumento serviva per l'analisi dei soli ranori di "dependence• e 
"heterogeneity". 0 · Louahlin non spieaavL invece. con che tecniche inlendesse •quantificare" i 
"national atttibutes·. 
140 "We are not so naive that we believe lhal there is a hidden consistent rr:lalionship between 
state attributes and intematicml behavior, that can only be uncovered if proper spadaJ modelling 
procedures are applied" (0' Loughlin ~ Anselin L.: ~Geoaraphy of in~tionaJ. con~icr ~ 
coopmtion: 1heory and melhod.s", op. cu., p. 35). La ncerca. da pane di 0 l.ou&hiUJ, di modelh 
spaziali che potessero dar con1o dei conflitLi in&emazionali si lepva aJ suo desiderlo di far avanzare 
la Jeoaralla sultem:no, &il baUuto daJie altre scienze soc:iali, di un approccio nomotelico: ·( .. ,)· 
unless political geoaraphers move In the direction of nomothetic research, their conaibution will' 
continue 10 be ignored by political scientists" (0' Loughlin J.:: "Geographic models of 
international conflicts". op. cit.. p. 220). 



per caso. legata in ultimo all'imperscrutabilita delle scelte degli 
attori e alia speciticita dei "national attributes". 

Ai tentativi di modellizzazione del contesto locale, compiuti sulla 
base di analisi empiriche, 0' Loughlin affiancava anchc una 
prospeuiva piu globale, quella storico-strutturalista di lmmanuel 
Wallerstein e George Modelski t41, Secondo questo approccio, la 
geografia politica era vista come una "specialist branch" all'intemo 
di una piu vasta prospettiva sistemica, cui la geografia apportava la 
contingenza del "contesto" 142. Dall'alto di questa prospettiva, 
O'Loughlin entrava direttamente net pieno del dibattito sulla 
geopolitics. Prendendo posizione contro il monopolio della disciplina 
da parte dell a "strategic comunity", egli affermava, assieme a 
Henning Heske, la necessita di una "geopolitics of peace" 143. Questa 
impostazione, tuttavia, non to freno dal cercare nella "vecchia" 
geopolitics quali contributi che potessero essere validamente 
recuperati per it progresso del sapere politico-geografico 144. In 
particolare, cerco di vedere fino a che punto un concetto come 
quetlo di "Panregione" potesse essere proficuamente aggiomato, 
come strumento interpretative detla realta intemazionale 145. It 

141 Tral'ampia produzione di quesli due autori. si veda in panicolare WaU_erstein ~.: G~opol/rlcs 
a1zd g~oculturt. Essays on tht changing M:orld-rystrm. New York: C~bndge Un1yersuy Press, 
1991 e Modelski G.: Long cyclts in •ot:orld politics. Seanle, UmvenltY of Washangton Press. 
t9R7. Una introduzione sommaria alloro pensiero ~ tontenuta. fra &li altri, in O'Loughlin J. e 
\':In der Wusten H.: M Geography. war and peace: notes Cor •. contribution to a revived polilical 
geography" in rroaress In Human Gtography, vol. 10. n. 4. dicembre, 1986. pp. 484·!510. 
142 0' Loughlin J. e van der Wusten H.: ~Polilical geoaraphy or war and peace" in Taylor P J.: 
Poluical gtograph)· of tht ll4'trrtltth ctrrlury. A global arra/ysis. Londra. Belhaven Press, 1993. 
pp. 63-1 !3. p. 6l. 
143 "After t 94.5. geopolilics be.eamt lhe prue.rve of the American strategic communiry ( ... ). h is 
ume to reclaim the geopolitical theme from ill hijackers in the strateaic community". Fra .i 
campioni di questo approccio acostnneaico erano indicati sopn.nuno C. S. Gray e z. Brzczinsk.i. 
10· Loughlin J. e Heske H.: ~From Oeopolitik to JWpolitique: Convenina a discipline ror war to 
a discipl.ine for peace" in Kliot N. e Waterman S .. Tht polilical gtography of conflict and ptact, 
Londra. Plnter Publishers. 1993. pp. 31·3i9. p. 37). La aeopolhica che 0' Loughlin e Heske 
proponevano era "a geographical and political science. which investiaates alobal and reaionaJ. 
sociaL political and economic processes in order to provide a roundation Cor connict resolution 
and common secwity" (ibidem. p. 32). Faut~ di una "geopolitica della pace". anche Deudney D.: 
Wholt tarth ucuriry: a gtopolirics of ptact. Washin&toa. Worldwatch papers. n. 56. 1983. 
144 "We want [ ... ] to examine &eopolitics from the penpetlive of its contribution to politico· 
2eographical knowledge [ ... ]to rescue some potentially useful notions from the ideological debris" 
(O'Loughlin J. e van der Wusten H.: "Political aeography of panreaions~ in Tht GtographictJ/ 
Rtl'ltw, vol. 80. n. I. gennaio 1990. pp. 1-20. p. 2). 
145 Si traub del primo tentativo di riaaaiomare u~ conceno che .risaliva ~s.pres~ente alia 
Gtopolitik. Primae dopo la Seconda auerra mond1ate. le cateaone aeopohuche naaaiomate 
furono solo queUe di Mackinder e Spyl:man (•heartland". "rimland" ecc.). Nessuno aveva lnvece 
osato ri:~vvicinmi ai contributi della Gtopo/ilik. Contra l'u1ililA del rispolverato conceuo di 
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"world-system approach", con la sua visione di un mondo suddiviso 
in aree funzionali ("core", "semi-periphery" e "periphery") 146 
creava d'altra parte un terreno concettuale adatto per simili tentativi. 
Cio che veniva meno, pero, era l'imponanza che fino ad attora 
O'Loughlin aveva dato al ... contesto". 11 voter legare la conflittualita 
interstatuale ai cicli egemonici della struttura del "world-system" 147 
era una negazione proprio delle pecutiarita locali dello spazio. 
Avvedendosi dell a contraddizione e criticando, in ultimo, l'eccessivo 
tivello di astrazione contenuto nei modelli tanto di :Wallerstein. 
quanto di Modelski, 0' Loughlin non pareva, tutulvia, offrire 
convincenti r.isposte alla sfida di costruire un approccio integrat.o tra 
geografia politica ("context") e strutturalismo storico ("woHd-
system") 148, . 

L'approccio storico-strutturalista fu alia base anche di un altri:> 
importante geografo politico, Peter J. Taylor. Net 1982, Taylor 
aveva fondato it Political Geography Quarterly, la rivista che piu di 
ogni altra avrebbe contribui1o a colmare il vuoto storiografico sutla 
Geopolitik 149. Dalle sue pagine, Taylor sostenne autorevolmente la 
necessita di riportare la geografia all'inteiJlO del dibattito tra le 
scienze sociali 150, 

Come Lacoste, anche Taylor si era avvicinato alle posizioni delta 
geografia radicale e come, se non piu, di 0' Loughtin, aveva aderito 

Panre&ione vedi Cohen S.B.: ~olobalaeopolitical change in the post-Cold War era", op. cil .. p. 
lll. 
146 Per una lri.Uazione di questi toneeni vedi Taylor PJ.: Political gtograpiJy. World·tcoltomy, 
ltatiorr·statt and locality, Londra. Longman. 1991 (sec. ediz.). 
147 "We look to a global-cenlred vtew, in which we sean:h for lbe causes of wars in the suueture 
or intearated world political and economic rel11ions ( ... ).to link war and peace cycles 10 economic 
and power cydes· (0' Loushlin J. e van der Wusten H.: "Potillc.al seopaplly of- and peace", 
op. cit .. p. 6S). .· 
!48 "Buo whal we find lacldns In boch models is an -ialion of any aooJ'IIIhio con,..IS, llclh 
models aro hiJh·levol appooehes.lhalls,lhey do 1101...Uy caro much about lhe nuanca of lime 
and piKe. Whal distinsuislles potilicaliOOIRPhY lrom i.,.,..lianal ..wtons is an -talion of 
lhe comptuioy of lhe eanh and Ios divene resions ) ... ] We need 10 lnoep:aoe lhe specifocs of 
regional and local developmen~ wilh lhe -w.l·historicallhcories" (Ibidem, p. 76). 
149 Preme qui souolinearo. alfinoemo della ric""'alleriopaficl del Po/ltlclll Gto,raplry Q...,rtr/y, 
la ponicol110 posizione ISIWIIlda quella che poalamo doflnlre """eta "IICUola di Amburao" (0. 
Sandner. M. Roesslet. J. OuenbrUsse., oun. A dif!erenza dei .,_,..,d di - ...... ......,..,; 
(in !IU1loolare. M. Bassin e J.H. PalenOII). sJi studiosi ledeochi ..._.., ... dura oppooizione 
ad oanl tipo di rcvisionismo. Seppur densi di pruiosiuimi dati llOrioJrllki, i 1oro conaibuti 
rivelavano la difflcoiLI adiiCCOIIIIO <>snl nuova forma di seopolitica. anche se critica, dopa c11e 1uella aveva Catto 11 sua lraJk.a espe:rienza col nazismo. 

50 Taylor PJ.: "Ectitorial essay: poJiticalac.~graphy ·research agendas for the nineteen eiahties~ 
in Political Gtograph)' Quarltrly. vol. J. n. 1. gennaio.t982. pp.l-17. 
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alle idee di Wallerstein. Ne! "world-sistems approach", visto come la 
combinazione di elementi del materialismo storico di Braudel e del 
neo-marxismo di Frank ISl, Taylor colse l'opponunitA per costruite 
una scienza sociale, in cui l'attenzione per la categoria "spazio" 
avesse un ruolo di primo piano 132, All'intemo di quest~ "historical 
social science", la geografia, perb, come abbiamo giA visto, cessava 
di avere uno status di disciplina autonoma, per divenite solo un 
"punto di vista" panicolate 133, Cib era ditetta conseguenza del 
materialismo storico insito ne I "world-systems approach" 134 . 

Contro le accuse di "economicismo" 133, Taylor rispondeva che 
questo approccio cercava. a! contrario, di conciliate il "politico" con 
I' "economico", considerandoli alia stregua non di due processi 
distinti, ma come due aspetti di un unico processo 136, Certo, la sua 
rimaneva un'interptetazione materialists, che non per questo, perb, 

· ., U t d' " · f nomeni"IS7 relegava i processi "non-economtct a o sta us 1 ep1- e . . · 
La "historical social science", cui Taylor faceva r~fer~mento, 

coglieva il mondo come una singola .. enti~A evolutasi a panire ~~I 
!500 ("the capitalist world-economy o modem world-system }. 
Questa era funzionalmente strutturata in "core". "p~riphery". ~ 
"semi-periphery", categoric che rimandavano a processt economtct 

1 s 1 NThe world-systems approach anemptS 10 combine selective! y critical eteme~ts or B111udcrs 
· · · · h Frank's neo-Manist development snxties. as well as add1n1 several new 

~:~~e~~~ ~:~~~~comprehensive historical ~ial stltnct•. TaylorPJ.: Political Gto1raplry. 
\Vorld·tconom)' narion-statt and locDiil)', op. Cll •• p. ~- lude lie I lal 

!:i~~~~~~~~~~;spk~~ ~~nc;~~~~~~O:,· ~~f:Y~.::~i:~=~p~~: in :h~ P:oft~:/:nal 

', 

Gtog,aphtr vol. 40, n. 3. !988, pp. 259-265. P· 259). . 
1.53 Taylor f, J .: .. A maleriaUst rramewOtk for political scoa.raphy" in Transactions oftht/nsmult 
of a,;rish Gtog,aphm. vol. 7, n. I. 1982. pp. 15·34, p. 16. ~- ·•· llll<rl 'na 
IS4 •1 1 u · a1 · t't t'oasllld idels cannot be undc!SIQ(l(l u scparlle "~" u5 u Y• 

. ~· :S.Suc r ,:~~~: 'This implies that political studies such as politk:al acopphy must ~ 
~atend ~part~ of a wider concem for the overall saucture of society and economy. Thts 
~::~atist viewpoint is usually iderltiflc:d 11 poUtical ec:onomy",lbidem, P• l!li. 

Ill "Taylor's analysis. like that of ~i~~il~~:en;;.~=~ •;;:»:.;,:.;'~f:.,:;'111"!'. 
economtst btas. lt ap~ars that ~ .. ...,.!!. inter·!'we system"ln Tljdschrjfl voor EcottDmischt 
Rumley D. e Deans P.. Beyond the-...-· 9 95 
tn Social~ Gtograftt, v.ol: 84. n. 2, 1993, ~~::~~~ p. ra d. Ctwe·Dunn, C.: "Inter-state system 
1.56 In ~ue~to. Tay,l:r SI nface~~~:'fo:icor two1" m Hollisl W.L. e Roscnau J.N .. I Cunt. di: 
and capnahst wor -economy. Hill 5 c 1981 Secondo Taylot,la teoria dJ Modelsld, nata 
World s;.·:stt~ s!~u~~~~$~=~:.la m:ieri~i;ta dl Wauerstein. seppur a .~tuesta simile per l'usoi 
espressamcn c ~ .

1 
da essa si dj((erenziava proprio per ll fano dJ consaderare I 

ciclico che ventva fano. de~la stand, cssi 1 se sum:ti {Taylor P.J.: Political gtograph)'. op. 
"politico~ e I' ~cconomaco come ue proc 

~i~.j ~:;~r P.J.: ~Beyond rust paragraphs ... " in Tljdschrl/1 \'OOr EcD'IOmlscltt ,, Soc/tJit 
GtClgra[it. vol. 84. n.l.1993. PP· 100-102. 

(la divisione dellavoro su scala globale) e non ditettamente ad aree 
geografiche 1 ss. Quest'ultima individuazione rimaneva, invece, 
compito specifico del geografo 159, Storicamente, il "modem world 
system" era correlato a cicli economici (i cicli di Kondratieff} ed 
egemonici. Come questi due cicli concorressero a formate 
"geopolitical world orders" non era chiaro 160; ceno che J'ascesa di 
una polenza egemone doveva avvenire in occorrenza di una fase di 
regressione economica ("B-phase"), mentte un periodo di egemonia 
"marura" era associato sicuramente ad una fase di ctes~ita economica 
("A-phase") 161, L'egemone era quello Stato che era riuscito a 
sviluppare. una suptemazia economica (produttiva, commerOiale e 
finanziaria} 162, Esso "ordinava" il sistema a proprio vanta'g8io, 
utilizzando strumenti diversi da quelli della coercizione militate 163. 
Un sistema, infatti, che si fosse tetto essenzialmente sull'uso della 
forza militare, invece che sull'estrazione di surplus economico 
attraverso il funzionamento del libero mercato, satebbe stato, 
secondo Taylor, un sistema diverso da quello ca{italista 164, Ad ogni 

!58 Toylor PJ.: l'alitlcal ltagraph)'. op. cit .. p. 16. "In simple terms. care procelltl c:cnsill or 
r<lations lhat incorporate rtlal/\~ly hiah woa01. advan<ed tec:hnoJoay llld 1 divasifted production 
mi• whereas periphery processes involve tow waaes. more rudimentary tecbno1oaY llld 1 simple 
production mi•. ( ... J Semi·pcriphery combines particular mi•IIISOS or both procelltl. Notice lllor< 
.,. no semi-peripheral processes" (ibidem. p. 17-18). 
159 Taylor P.J.: "World·S)'Stcms analysis and reaional JCOJraphy", op. cil .• p. 259. Taylor 
criticiVI ll.hiO J'IPPfOCCiO desailtJVO dclll JCOJI'Ifil reJionaJe cJusJCa, che (ac&VI delle reJioni 
identit.l eteme e tepar~le, quan1o 11 succeuiva "rqional taxonomy". prodoaa in poaraf&a darlnte 
la rivoluz.ione quanLh.ativa. Sec:oncSo Taylor. nessuna reaione e111 etema, M llnto meno au1oaoma. 
La reaione. esisreva in quaruO inserha all'intemo del "world·l)'stem". Sono queSIO pm10 di viS&a. 
Toylor on loatano dall'oaenzione al"contesto" dedicoll invece da O'Lou&htin (vecli ,.,.,. Sutlo 
stesso araomento vedJ uchc Terlouw C.P.: "World-system theory and re&ionaJ seopaphy. A 
pn:Umlnary e•plcnlion or !he eonte>l or '"lionalaeoaraplly" in Tljdschrf/1 ,_ Ecorw.V>cht tn 
Soclalt Grograflt. vol. 80. n. 4, 1989, pp.106-221. 
160 Taylor PJ.: "Geopolitical world ordcn" in :roylor PJ.: l'olld<alltoii'Gf'hY of Jht nw•Utth 
cntury. A global•••lyiiJ,op. cil .. pp. 31-61, p. 34. 
161 Ibidem, p. 36. 
162 Toylor PJ.: l'oi/Jica/ ftortaphy, op. elL. p. 62. Nella stor1a del "modem world-oy...,."lli 
erano avuti 10lo tre cicli epmonki: olandno, brillnnk:o e llalunilCftR, ConlrO l'ipoleli di una 
•ucceulone continua ell poleftr.e eiOftiOOI quale roqublto indl110lubltmonte uoociiiD all'ellislaiU 
dJ ordini aeopoJidci vedi Apew J, e Corbrid.p S.: Ma11rr1111 spoct. HtltiNHty, ttrrtlory arul 
'"'''""'/ .. at poillirol tco•omy. Londro. Rwtledae. 1995. 
163 "The heaemoa fadullly pins I delr- ad'llllll&e in IIIo rulm or poductJoD and 
e•tendJ ill tcodcrslup 10 lite cammerclal and fUWICiallphem. At lite.,.. lime it becOmes 
politically domlnantlfler • leadina coalitioa or slllelopln.stlll moln polilical riYil. Hencef011h 
it is able to order the world 10 its ldYIIIII.JC usina JUCh tcc:hniq..m u bl1ancc ofpoM:r ra~ 1b&n 
oulriaht coercion" (Toylar PJ.: "Ooopolilical wolld orden", op. cil .. p. 36). ll puooaa•o ~la 
supreJRUia economlco 1 quella politico t, 1 nosuo ovviso. un ponto anoon OSI:\trll del modello 
proposto da Tlylor. · 



"geopolitical world order", Taylor associava un "geopolitical code". 
Mutuando il concetto da Jolut L. Gaddis. Taylor definiva questi 
"codici geopolitici" come "the way state elites make sense of the 
world in order to respond to or create events to their state's 
advantage" 165. A seconda del grado di potenza di uno Stato, 
esistevano "local codes", "regional codes" e "global cOdes" 166, n 
concetto di "geopolitical world order" era qualcosa di diverso dalla 
semplice sommatoria di questi codici geopolitici, in quanta 
esprimeva una sorta di codice di comportamento comune a tutti gli 
attori intemazionali 167. 

Un sistema competitive di stati era, secondo Taylor, la condizione 
indispensabile. la "spazialitil" specifica inerente a! "modem world
system" t 68. Taylor recuperava dalla geografia post-modema di 
Edward Sojat69 questo concetto di "spazialitil", di spazio socialmente 
prodotto, che, nelle sue intenzioni, doveva superare quello antiquato, 
e presente ormai solo nella disciplina delle "international relations", 
di spazio come "contesto" dato 170, In rapporto al "world-system 

164 ''The distinguish rearure of our system is the upropriatlon via the market [ ... ). The use of 
political and military power 10 obtain surplus is the second method of exproprialion. Of course 
this second method cannot dominate the system or else lhc system would be transfonned Into a 
new mode of production~ (Taylor PJ.: PolitlcDl Gtography. op. cil •. p. 22·23}. 
165 Taylor P J.: ~Geopolitical world orders'", op. cit .• p. 36. Seppur non mcnzionato. il conceno 
era chiaramente derivato daJ ~coanitivc behaviorism" dcgli Sprout (Op. cit). L'opel'l citata di 
Gaddis J.L. e: Strattglts of contaln~nt. New Yort, Oxford University Press, 1982. 
166··rhe local level code involves evaluation of neighbourina states. Governments or all 
coumries. however smaU. must tlave such a code. Reaional tevel codes are required for states who 
aspire to project their power beyond thei.r lmmediate nei&hbours { ... ]. Finally, a few states will 
have global policies and their aovemments wiU have appropriate world-wide geopolitical codes" 
(Tay\or P J .: foliriral grography. op. cil.. p. 80}. 
167 "Beyond any individual code. however powerful the state. there is a geopolitical order that 
defines the basic parameters of the international politics of the time" (Tay! or P.J.: "Geopolitical 
'*"Orld orders~. op. cit .. p. 38). Taylor amava deftnire I "seopolitical world orders" come "creaturts 
of Braudcl's moytnnt durlt~: era infatti a questa cateaoria temporalc che. secondo Taylor. 
hisognava porre ancnzione per ind.ividuare ali ordini gcopolidci (Ibidem. p. 34), 
168 "[ ... ] b01h world sovcrnmenl and no aovcmmcnt or anarchy are not compatible with 
capitalism~ (Taylor P J.: "Contra politicalacosraphy" in Tijdsrhrift ~·OOr Eronomisrhr tn Socialt 
Grogrofir. vol. 84. n. 2. 1993. pp. 82·90. p. 84): "The world-economy could not opetale except 
~~.·ithi.n the political framework provided by a competitive state system" (Taylor PJ,: Political 
~togrophy. op. cit .. p. 61). 
169 Soja E.W.: Postmodtrfl gtographits. Tht rtasstrtlon of spact 111 critical soda/ thtory, 
Loodra, Veno. 19119. 
170 HEdward Soja (1989. p. 79) has taught us that beyond spacr as a conttxtualgi\•tn there is 
sp.Jtialiry. This is the socially created space that is integral to lhe production and reproduction of 
any society. Every social oraanization has its crated space so thal spatiality is pan of their being" 
(T-.ylor PJ .: MC ontra political aeosraphy". op. Cil .. p. 84). Una crilic:a all'opera di Cohen veniva 
mossa da Taylor proprio su queste basi {Taylor PJ.: MBeyond farst \)araltaphs .. .", op. eh .. p. 
101 ). Vice versa. non srmbra chc debba inlendersi qui con "contes1oM lo s1csso conceuo chc in 
Ol.oughJin (ve<li supra). 
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approach", le "international relations" si presentavano, quindi, 
secondo Taylor. come un approccio superato: cercando nella 
geopolitica tradizionale un aiuto per la contestualizzazione dei propri 
modelli 171, finivano con il chiudersi l'orizzonte all'intemo di uno 
spazio inteso staticamente come contenitore passivo: lasciandosi 
attrarre dal dato continge.nte, dimenticavano, d'altra pane, proprio 
una lezione della geopolitica classica, quella di una prospettiva 
temporale a lunga scadenza 172, 

11 "world-system approach", al contrario, oltre ad avere una 
visione dello spazio piu complessa e dinamica, aveva, sempre 
secondo Taylor, la capacita di superare la sfera del quotidiano per 

'· cogliere la vera struttura delle cose. Taylor parlava di tre s~le 
geografiche, relative a: "realtil" (mondo), "ideologia" (stato) e 
"esperienza" (cittil) 173. Secondo questo schema, lo stato-nazione e~ 
la cortina fumogena che separava la nostra esperienza di vita 
quotidiana nelle cittil daUa realtil deU'accumulazions: capitalistica su 
scala globale 174. Era quest'ultima scala che imponava piu di ogni 
altra, perche solo a questo livello era possibile cogliere la Iogica di 
accumulazione capitalistica alla base del "modem world system" e 
quindi la "realtil" di qualsiasi fenomeno politico-economico 17S, 

Appariva chiaro che uno dei motivi cha avevano indotto Taylor ad 
aderire pressoche incondizionatamente a! "world-system approach" 
era proprio il recupero che questo faceva di una visione globale. Per 
Taylor, cioe, il rinnovo della geografia politica passava proprio 

l71 "Conlcxt provides !he ~ic~lars of international relations. Jt provides 1 linlc between 
abstract~ models ~~~ lhcar apphcauon to real IA'Orfd siluations, This accounu for the continued 
po~ulanly of ltlldiiJQnal aeopolilical models in the realist school in international relations" 
(!bodem.p.83). 
172"1 ... h' . , n _con SI I~ I C time perspective of traditi~ 8eopDiitiCS.Ihe narrative history approach 10 
mt~~auon~l relao~s has con7~n1ra~tcd upon the eVents lhemselvca. the wan,lhe treaties and the 
r,~t!"llorehteps m~alhe d~c1s1ons CTaylor P J .: ~Geopotitical world orders", op. cit .. p. 34 ). 

174 
:•Y . J.: A mlleriahst f11111ewort for politicalaeopophy", op. cit .. p. 24. 
. For mstanc~. the needs of accumulotion will be experienced locally (e.a. closure or 1 

hospo~) llld jusulletl 111donall~ (e.,. to P'OIIIote .noUOIIal solvency) for the ultimote benefits 
oraon~ed alobally (e.a. by muiU·Illtional corptlnlllOIII poyinateu tu)". Ibidem, Idem Questa 
~~~~lA ~ lha sclll11 aeopalicllbbiamo pl YillD euere -· nell'opm di Lacoste. · 

. ts .'s t. e u t mate scaJe of accumulation where lhe world·mutcl defmes values which 
ultunatcly tmpt~JC on our local communities• (Taylor PJ.: Poll1ical Gtograplay, op. cit., p. 38). 
Questa Pf<?speltJva 1eoaralica. ~eneva a soaolineare Taylor, non dovcva convoaliare l'idea che li 
c:an.asse ,di tre proce~ operann a lie scaJe diverse, bcnst di un solo processo cbc si manJfelllva a 
hv~llo ~ ~ ~e (Ibidem, p .. 39).l~!'C· cib non era da intcndersi come una volonll di cercare 
spaeaaz1~m in ~traui 1enm~u spaz.iali • ma. aJ conU'Irio. solo come ronna di oraaniu.azione d.t 
un pens1ero che. m ultimo. nmandava ad una posizionc materialista CTaylor p J · "A 'ali · 
framework for political aeoglll:phy~, op. eh .• p. ll). " m11en sr 
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attraverso guesto recupero. Inoltre, punto affatto secondario, la sua 
adesione ai principi (neo)marxisti lo inducevano a profetizzare la 
fine del ''modern world-system", ovvero del capitalismo, e, 
unitamente ad esse, quella dell' "inter-state system", ovvero della 
sovranit~ dello stato-nazione. E solo dall'alto di una visione globale, 
che fosse in grado di comprendere le "leggi" del funzionamento del 
mondo, Taylor avrebbe petute lanciare questa sua "prefezia" 176. A 
piu breve termine, infine, Tayler s'interregava sulla fine del ciclo 
egemonice statunitense 177. 11 decline degli Stati-Uniti come ~tato 
egemone era indicate dal "mismatch" tra la lere potenza economtca e 
quella pelitica 178. Si apriva cesl un periedo di "geopolitical 
transition", tra un erdine geopolitico che scompariva ed un altro che 
ancora era in divenire. In questo periodo di tempo, come in ogni 
"geopolitical transition", nuovi stati avrebbero cercato di scalzane 
l'egemonia declinante degli USA. per imporsi come il nuovo stato 
egemone 179. Relativamente al lungo periodo,. ~ so~resa, perb, 
Taylor vedeva piu che uno stato, una nebulosa pohttca, I ~slam, c?m~ 
la nuova sfida che il mondo occidentale avrebbe dovuto lronteggtare. 
una gran de battaglia, dalla dimensione di "longue dur~e", f.r~ un 
"modem North" e un "post-modem South" 180. Era questa la vt~tone 
che il (neo)marxista Taylor lasciava come scenario di lungo penodo. 
Una visione che, paradossalmente, non faceva, perb, che ricalcane 

176 .. 8 1 31 lhe level of !heory and given my world~sysaems assumptions there Is no doublhl~al 
the ea ~talist world-economy wiU come 10 an end. Quite simply _the world is norlarae enou~ or 
capilafism and its ceaseless accumulation ethic" (Ta~or PJ~B:~~:.':1 J:::'tfnhes:.~n·tr~i 
cit .. P: 1_02). PiU i_n ~!:·~~:~::~:~~~~·=usa u;ia"asloricita" da parte di Nijman (Crr. 
pr~sstmt 1.5"0 anm. Q. hi I lh'·"'·s" in Tiidsrhrl't voor £collomische en Sociale Gtoarafte. vol. 
N11man J.: Contra wts u h~a-~~• " v• 
84. n.l. 1993. pp. 91· 93). . . 
177 SuUo SlCSSO tema vedi anche il ~~ ciwo volume d1 Aanew eCorbt"diae. 
178 T 1 pJ. "Tribulations or trU\Silion" in The Professional Geographer. vol. 44, n. I. ay or .. 
febbraio 1992. PP· I H2. . . · tare· Ta tor pJ ·Britain and tht 
179 Sui conceuo di Ms~liticaJ nnsi.tion; ~~p!" :":99o 1 ~teri' .. unte i'i rauo che Taylor 
Cold War: 194$ as gtopolltical trarultlo~, L.ull\lla. an"' n' lea•· "the semi·periphery is 
consideruse l'area ~e~ "semi·peri~hery come ~~1111,:'~/=on~y. The restrutlwina of 
interesting because u IS the dynattuc catesory wn tn . . . periphe ( 1 
space dw:in& recessions _invol;;s zo~~s ~~~ry~~o~~~~~ ~':u~li~~~~~~ ec:onom~. it' a; 
Wallerstetn actually consulers e semi ~P . r hi three-tiered charaCterization or the world· 
the crucial middle zone in the_spadal manitesta~on ° cit 1 18) Pur con le dovute distinzioni, la 
economy-_ (Tay~or PJ.: Potulcal gattogra,ph.,.~·-,:rUabii~ PCon linauas&io aeopolitico classico, ad 
"semi· periphery era cosl concettu" men c • 
una soru d.i Nrimland" o "shanerbelt . T lo arlando 
180 Ta)·Jor PJ.: "Tribulations or lnUisition\ op. ~it .. P· l2. Comedide:r:p~~:~ntc alle 
di "a new geopolitic~ ~slamic.R_imJand" (Ibidem. u1cm). mostrava a 
categor1e della geopohtJC:t uadi,z10nale. 
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quella ben piu conservalrice e realista dello "scontro tra civilta" di 
Samuel Huntington 181. 

4. "Critical geopolitics". 

Ne! 1989 John Agnew e Stuan Corbridge avanzarono l'ipotesi che 
per comprendere le dinarniche del nuovo "disordine" intemazionale 
occorresse una "nuova geopolitica" 182. Fondata su basi materialiste 
e arricchita della riflessione di Henry Lefebvre 183, la geopolitica di 
Agnew e Cerbridge fu presentata come "a geopolitical economy 
approach"184. 

' Questa nuova geopolitica traeva fonte d'ispirazione dal paradigma 
postmodemo, cui si rifaceva tutta quella produzione letteraria che 
andava sotto il nome di "critical geopolitics". 

Secondo l'interpretazione di Soja, il "posanodemismo" proponeva 
un "materialismo storico-geografico", in cui la categoria temporale 
non aveva piu il sopravvento su quella spaziale • da Marx considerata 
alia stregua di una "complicazione non necessaria" • ma in cui 
entrambe le categoric, unitamente ad una terza, la societa, 
concorressero dialetticamente 185. Secondo Soja, la geografia era 
stata compresa da sempre fra due opposte illusioni: "the illusion of 
opaqueness", in cui lo spazio era reificato in un che di "non 
dialettico, fisso, motto" e "the illusion of transparency", in cui Io 
spazio veniva privata dei rapporti sociali, dematerializzato e astratto 
a pura idea 186. L'approccio materialista storico-geografico 
postulava, invece, che lo spazio fosse considerate simultaneamente 
come prodotto sociale e come forza sociale generatrice di storia 187. 
Lo spazio non era n~ mera forma fjsica, n6 costruzione menta1e, ne 

18t Hundnston S.: "The clash of civilludoou?"ln Forrirn A[foJrs. vol. 72, n. 3, IUI!UIIer, 1993. 
pp. 22-49. 
182 Asnew I. e Cort:lrid1e S.: "The new leopolilics: llle dytWniCI of aeopolitlcal disorder" ia 
Johnlton R. e Taylor PJ .. a cura di: Tilt world in crisis: IIOJrapltical ptrspectlwJ (la ed.iJ.), 
Oxford, BuU Black,..U,I9S9. pp.lM-288. 
183 Lefeb,.. H.: Tht production o{spoct,Cambridae. MA. Blaclcweel. 1991. 
184 Per una comprensione piO approtoadila ed eSiesa delta pur imponante open dl Asnew e 
Corl>ridse si rimanda alia leiiUIII del ion> ail ciiiiO Masttrinr SpiSCt. 
J 85 Soja E.W.: PostmHtrn IIOiraphlts. Tht rtasstrtlolf of spau In critical soclaltlrtory, 
l..ondra. Vcno. 1989. p. 7 saa .. Vedi anche llarvey D.: Thttondition of postmodtrnity. Ox!ord. 
Blackwell.l990. Per la crilica di aspuialiLI del pensierodl Mm vedi supra. 
186 Soja E.W.: op. cil .. p. 7. 
187tbidem. p. ~8. 
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solo prodotto sociale: strutture spaziali e strutture sociali 
interagivano dialetticamente nella storia 188, Gli autori considerati 
da Soja come padri della nuova riflessione critica erano soprattuno 
Foucault e Lefebvre 189. Questi due autori provenivano dal 
marxismo francese che, cosl come quello italiano di Gramsci (autore 
panicolarmente caro ai postmodemisti), aveva conservato, secondo 
Soja. l'eredit~ hegeliana della sensibilit~ per lo spazlo 190, Ecco 
perch<! a loro, piu che ad altri, era stato possibile riportare 
!'interesse attomo ad una categoria di pensiero ormai dimenticata, 
quale, appunto, quella spaziale. 

Se il modemismo era state espressione di posilivismo, tecnocrazia, 
tecnocentrismo, razionalismo. fiducia in un progresso lineare, in 
verita oggettive, in una standardizzazione della conoscenza, il 
postmodernismo si presentava, invece, come un potenziale 
liberatorio dell'eterogeneit~. della differenza, della frammentazione, 
dell'indeterminatezza, dell'opposizione ad ogni gerarchia ed 
egemonia. dell'incredulit~ verso le "metanarrative", del rifiuto di 
riconoscere ogni discorso come "migliore" o "peggiore" rispetto ad 

un altro 191, 
11 postmodernismo ebbe grande influenza sulla riflessione 

geografica e geopolitica. Gli autori della "critical geopolitics" si 
rifacevano pienamente a Foucault, Derrida e Gramsci. Dai primi due 
mutuavano !'interesse per il "discorso" 192 (inoltre, ancora da 
Foucault, riprendevano la scoperta della relazione inscindibile tra 

188 Ibidem. p. 120·121. 
189 Ibidem. p. 47. 
190 Ibidem .. p. 46. 
191 Cfr. Harvey 0.: Tht condition ofpostff!Ddtrniry. op. cil., p. 9; Lyotard J.F.: Tht postftl()dtna 
condition. Manchester. Manchester University Press. 1984. p. uiii. Quesli rUcrimcnti sono 
comenuti in Silk J.: Postsl'lmurollsm. postmodtrnism, and progrtssi~·t gtograplty, Discussion 
Pa~r n. 6. Depanmenl of G<oPllphY. Universily of Readina. april 1992. 
19~ Per Da1by. con ·discof50· si inlendeva "systematicaUy oraaniud ways of writina,lalkinJ. 
etc. in tenns of how concepts leaitimate and hence reproduce suuctures of power" (Oalby -S.: 
Crtating lht Stcond Cold "·ar. Tht disco11rst of poliliC's. Londra. Pinter, 1990, p. 4·5). Come 
suggerivano 6 Tuathail e Agnew: ~Discourses are beSl conceptualized as sets of capabilities 
people have. as sets of socio-cullural resources used by people in the construction of mean\ns 
about their world and their activit~s. 11 is NOT simply speech or wriuen statements butlhe rules 
by which verbal speech and wriuen statements are made meaningful" (6 Tuathail G. e Agnew J.: 
~Geopolitics and discourse. Pracdcal aeopolitical reasonina in America roreian policy~ 1n Political 
Grography. vol. 11. n. 2. marzo. 1992. pp. 190-204. p. 193). 
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"power/knowledge") 193, mentre da Derrida la metodologia della 
"decostruzione" testuale 194. Da Gramsci, .invece, recuperavano la 
definizione di "egemonia" 195, 

Sebbene non via sia alcuno scritto tradizionalmente considerate 
come il manifesto della "critical geopolitics", si puo comunque far 
coincidere la nascita di questo nuovo approccio geopolitico con la 
riflessione di due geografi irlandesi, Gear6id 6 Tuathail e Simon 
Dalby 196. 

Nell'interpretazione di 6 Tuathail 197, cio che si l!roponeva non 
e~a un nuovo sistema teorico, bensl un approccio ed ~n progetto di 
ncerca allo stesso tempo 198, La "critical geopolitics" di 6 Tuathail 
si fondava su tre punti: la "decostruzione" della tradizio~e del 
pensiero geopolitico classico, attraverso una ricerca st~rica 
revisionista: la documentazione e la "decostruzione" del 
ragionamento geopolitico "pratico" e "fonnale"; la messa in 
discussione ("to displace") della conoscenza conven~onale dei 

193 Sccondo Foucauh. "\lhere isl no power·relalion wid10111 !he correlalive consliMion of a fJdd 
of knowl~ge. nor at the same lime any knowledge that does no1 presuppose and consdrute • 
rela!lons (Fouclull M.: Dlsripllntond p•nJsh.l.ondnl Alien Line 1977 p 27) power 194 • . • • • • • 

l. IPJII'OC'Clo decosu-utti~o di IJ:mida (0/ rramMDtology, Baltimcn.Johns Kopkins University 
Pre~s~ 1976) ~assumeva che iJ sianaficato di un 1ennine del linauanio (e, quindi. di un "teslo", di 
un dJK"orso ) non fo~se ~to una voila per tune. ma che fosse condirionato dalla "lenwa" che 
dello stesso oanuno da no1 poteva fare. Come ci suggerisce Silk a proposito di Oemda· ~me · 
no fixed meaning ~fa ~enn so 1hat no. sinale act of graspins it.is possible. Tuts are freed:=.,.'~ 
!fm theirs a~thor s acttons and intentions and from the rules and conventions of languaae 1 J 

cx.ts. do no1 lalk to ~h other'. in~lead ahey are worted upon by readen. who make consci~~ 
dec1s1ons and take acuons to re-wrne lhem sometimes disco · · · ~~~ ~nges of ~eaninas~ (Silk J.: op. eh .. P: l6-l,). venng. someumes creauna. whole 

L e1e!"otua aramscaana en intesa come controUo esen:itaiO da una ctuse do · 
delle ~Iassa su~nue. non attraveno la coerci.zione fisica ma atnveno una ~~te l~ra 
: spirit~e~ da c1b,_ad esempio, diKCndeva che tullo ~to veniva ucrillo a1 norm~l~u·sen~ 
,:;.~~r:C :,ia'~l real~.e!~ dato O:'ologico, ma un cosu-u~to ideoloaico funzionale Ilia 
R.W .: ~oramscl. hese:!y ~"fn11~~:li=~ ~~~~~!~i:!"11 (lbi~m. P· 9) ... v~ mche Cox 
f~nal of.lntt~NJtlo~at_S!lUl_i~s, YOI. 12.1983. p. 162·17.5. e say ID method m Milltnlum: 

Tra au 1111'1 •won di cnucalaoopolillca" che _, IIIIIICIIIZol di -·• · · tra!W. ricoolilmo 1n -~•co~are K. ~~ ' . • ~ .,_.,o, 111mo c:oarouu oon 
197 o'o . ~· . ~,J.Sidlwlye.lnposizionepiO-.D.SiaJer. 

• l'llllhail lnizlb 1 acnvero di "criJiCII -" · • · a1 
<Aanew J. e 0 Tllllhlil 0.: "The hlaiOrioinJplly J~.:. IISJeme • 1110 I!IICSUO J. Aanew 

!~=.'1•,:odncsalllldSIUdidies Aa~~l~n onnual. convention, w=:. ··= ;1b:e~ 
-~ acoorse. n•-llloopobtic:al-.,1 i A ' 1 · : ' 

mL successivamenae. proseaul secondo una propria ori&inal: =. OleiJn po~y • op. ell.); 
coUaborui.one con un povane "poUOcalscienlisl" ~mericano T W I n~ aVVIC~ alla 
T.W.: "f'ruenl 11 !he (dis)inlell"tion: delerri!orialiution ··• ;.~ .,;,_~e <. ~!hail G. e Luke 
order", op. ell.). ..~~~,~ m--u.auon m the new wortl)d 

~:~lr~n~~=:ha~~ ~/~n:~~;slf.l~~~~~rya::~l~~~~~ ~~~~~~~ 1~.t;P~is'.tk.•!~?.poliUcs" .:in 
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concerti di "place" e "politics" 199, 6 Tuathail teneva tuttavia a 
precisare che questo approccio non era direuo a "svelare", a 
"scoprire" il significato "nascosto" dei ragionamenti geopolitici 200, 
Si trattava, piuttosto, di un tentativo di problematizzare, attraverso il 
"decostruzionismo" di Derrida 201, le relazioni, le identitll, il 
funzionamento stesso di quei ragionamenti 202,. La "critical 
geopolitics" di 6 Tuathail, a differenza di quella di Lacoste, non si \. 
poneva fuori dal mondo, ma all'interno di questo cercava di offrire 
una propria geopolitica, votata a! "(dis)placement" delle altre 
geopolitiche 203. 

Diverso l'approccio di Dalby. Questi, rifacendosi ad autori 
postmoderni ("dissident") delle "international relations" 204, def'miva 
la geopolitica come una "discursive practice" diretta a "creare" una 

l99 0 Tuathail Q.: ~The cri1ical reading/wrhina of geopolilics: re·rcading.Jwrhing Winfogel, 
Bowman and Lacoste" in Progrtss in HIUf'Jtln GtograpJry. vol. 18. n. 3. 1994. pp. 313·332. La 
distinzione tra ragionamento gcopolitico ~pralico" e "Cormale· en contcnuta In 0 Tuathail e 
Agnew: ·practical geopolitical reasoning is reasoning by means of consensual and unn=mubble 
assumptions about places and their particular identities. This is lhe reasonina of practitionen of 
SI3Lecrafl. of Stalespersons. politicians and miUtary commanden. This is 10 be cCIItrasted with the 
fonnaJ geopolitical reasoning of straleaic thinken and public irueUecruaJ.s ( ... ] who work in civil 
society and produce a highly codified system of ideas and principles to auide the conduct of 
statecrart. The laner forms of knowled&e tend to have hi&hly formalized rules of statement, 
description and debate. By contrast, practical aeopolitical reason in& tends tO be of a common-sense 
[ ... ]" r6 Tuathail G. e Aanew 1.: "Geopolitics and discowse·. op. cit., p. 194). 
200 In questo $i conb'1pponeva,lnvece alia scuola aeopolitica di Hlrodott (vcdi supra}. 
20 I ·neconsuuctionism rt~ts on a series of panwkJxes: it makes meanin& by challenain& mearUna. 
it .... Tires ro question writinJ. and maps 10 render maps problematic"; "Deconsb'UCtionism does not 
presume it can ever absolutely break from such metaphysical systems [the practices or mapping, 
writing. surveying. or seeina that sustain aeosraphy/aeopolitics]. The most il can do is reverse 
and displace such suucrures". 6 Tualhail G.: "(Dis)placina aeopolitics: writina on the maps or 
!lobal politics·. op. cit., pp. 530-531: p. 543. 
.02 HThe wk of any 'critical aeopolltics' is to document historically and displace the discunive 
infrastruclurt of forms of aeo-power. ThLI does not involve 'reveal ins' or 'uncoverina' the deep, 
hidden meanings of maps of alobaJ politics. This would make it complichious with lhc very 
strategies it wishes to question. Rather its wk are (I) to problematize the delimilltion of the 
relationship between JCO&J'3phy and politics to essential iclcnliliCS and domains: (2) tO document 
the straleaies by which maps of global politics are produced by aovemmenta.l sites; and (3) 10 
d.isrupt the infrasuucunl functionina of such maps by 'displacJn& their boundaries. blottin& out 
their cardinal reference points. thus mlk.lnall more difracuh to read off the coordinates' (Kamuf. 
1991. p. xix)" (0 Tuathail G.: "(Dis)placins seopolitics": op. clt .. p. l3l). L'opera citata diP. 
Kamuf !: A Dmida 'tadtr, New York. Columbta Unt,.rstty Prw. 1991. 
lOJ 6 Tuathail G.: • (Dis)placinaaeopolitics·. op. cit .. p. 542. 
204 Gli autori di riferimento di Oalby erano soprauuno R.K. Ashley ("The aeopolitics of 
geopolitical space: toward a critical social theory of International politics" in 1&/ltrnativts. vol. 
XII. 1987, pp. 403-434}. MJ. Shaplro (Tht politiCS of rtprtstntation. Madison, University of 
Wisconsin Press. 1988) e R.BJ. Walker (Ont l4'orld, MQII}' worlds: struggl~s for a just world 
prort. Boulder. Lynne Rienner. 1988). In fondo, si pub nocare che era proprio con l'avvenco della 
"critical geopolitics M che si realizzava. sui comune lerreno deUa critica postmodemista, l'inconlro 
piU proflcuo ed organico tra Jeograf'"ta e "ltuematlonal relatlonsM. Molto piU di quanta era avvenuto 
con la pur meritoria opera di O'Loughlin e van der Wusten. 
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minaccia esterna ("lhe Other"), al fine di poter compattare e 
governare su una comunit~ politica in tal modo definita come 
omogenea 20S. 11 suo interesse primario andava a! le game tra 
"geopolitica" e "sicurezza", intesa quest'ultima come "costruzione 
culturale, politica e sociale e non in quanto situazione oggettivamente 
data". 206, Per analizzare come la "sicurezza" entrasse nella pratica 
~~I dls~o~so.geopolitico ... Dalby utilizzava il concetto di "geographs" 
( descrtztont del mondo ), coniato da 6 Tuathail . che Io avrebbe 
poi riformulato, assieme ad Agnew, in quello piu complesso di 
"g.eopoliti~a! reasoning" (vedi supra) 207, La pratica geopolitica delle 
ehtes pohllche aveva tradizionalmente costruito la "sii:urezza" 
sempre contra qualcuno, una sicurezza armata, fondata sulla potenza 
militare ed economica dello stato. Dalby rimetteva in discus,ione 
proprio questa "national security", argomentando invece a favore di 
una "alternative security", che rompesse con i confini dello stato 
territoriale, per affrontare in maniera cooperativa ("common 
security") quella che lui vedeva essere come l'unica vera sfida 
globale alia "sicurezza della gente" (paradossalmente creata proprio 

20~ "[ ) c at' · 'Oth ' d d' · I' · · . ·:· re mg exouc ers an ascap mang domestac 'selves'. Geopolitics is about this 
adeolo&.ICal process cl consuuc:tina spalial. political and cultural boundaries to demarcate the 
domesuc space as '~".from !M ttu.tenina Other" (Dalby S.: • Americut IOCttrity discourse: !M 
persastence of "aeopohucs 1n Polmral Gtography Quarttrly, vol. 9, n. 2, apriJe. 1990. pp. 171~ 
188. p. 173): [ ... )the eosential moment or aeopolitical discourse is !M division of space into 
'our'_place and 'their' place" CDalby S.: "Cricic:alaeopolitics: discourse, diffCRnce. and clissena" in 
ETn·,onw:rtnt a~~ Pl~nning D. Sotltty and Spact, vol. 9. 1991, pp. 261·213. p. 274). La 
fonnula~aone o_naLRana del ~~eno di "altroH era comenuta in Dalby S.; "Gcopolirical discourse: 
the Soviet Unton as oth_er _tn Al_ttrnatl\·rs. vol. 13, 1988, pp. 415.442. Da osservare che. 
~!fanamenle, C~l .. Sc~mall: •.1 ~htoloa~ tedesco cui si dovene la scopena delle cateaorie di 
t~temO/cstcmo • amac~s·tnlmtcus-hosus" (dr. Mialio G.: Lt rtlt>laritd della politica, Milano. 

Gtuffn!.1988), non era CILIIO da Dalby, 
206 Dalby S.: "The 'Klwi cliJease': popolitical discoune in Aotearoo/New Zealand and die South 
Pacinc: in l'~~ti<oi,G~•I'•Phy. vol. 12, n. l. oenembre 1993, pp. 437-4'6, p. 438-439. Questa 
deniUZIOIIC di IOC\Inty Dalby 11 nprondeva da un altro 'dissident" cleUe 'itnanationalldalioos": 
C~pbell .D.: w,ltl~l stc•,lry: Ullltfll Stotts fo'lll• paltry ••d tht polltlrs of ldtllllty, 
Minneapohs. Univentty of MlnneJCMa Pms, 1992. 
2076 TUilhail 0.: Crldclll ftopoliticJ: tht todal construed on of S[Nict aNJ pl«t In tltt practic't 
of slottcra!J. Syracu~ •. unpubllshcc! PhD diuenalion. Syncuse Univeniry. 1989. Dalby aaribuiva 
aJ termine aooanph IIRJUCnte lllnificato: "specifically in this paper '&eoer&Ph' is UJed to mean 
the onloiOJical. and Jeopolitical pmupposirions that suvcture panicul.- modes of peace, securiry 
and defence dtSCOW'Mt (Dalby S.: "The 'Kiwi disease': aeopoliticaJ discoune In AOiearoa/New 
ZealiJ!d and the Sou~ Pa~ific", op. cit., p. 440). Dalby. inohre. pur avendo un sianifaca&a simile. 
P!'Cfen~a luttavia IUCJ&re iJ tennine "aeopalilicaJ code" di Olddis (Stralttlts of co11tt~lnmeltt, op. 
cu.) alJ uso che deUo stesso ne andaVI facendo Taylc:l', secondo un'accezione aiudic:llltroppo vasta 
dallo stesso Dalby (Ibidem. idem). 

" 



uau ""'"·•u.• u1 tame St•urezze naz10na11 competiuve): la sfida del 
disastro ambiemale 208. 

Il tema "geoecologico" veniva affrontato anche da 6 Tuathail e 
Luke 209. In questo lavoro, tuttavia, si era consapevoli dell'uso 
strumentale che del "discorso" ecologico faceva I'Amministrazione 
americana, alia ricerca, dopo la caduta del muro, di Wla nuova fonte 
di legittimazione alia sua leadership 210. Una consapevolezza questa 
forse non sufficientemente manifestata da Dalby. D'altronde, 6 
Tuathail non nascondeva la propria critica nei confronti dell' 
approccio geopolitico di questo autore, accusato di una lettura 
"superficiale" di Foucault e di un'eccessiva dipendenza intellettuale 
solo verso alcuni fra i teorici "dissidenti" delle "international 
relations" (R.K. Ashley e M.J. Shapiro) 211, Cio comportava 
un'interpretazione riduttiva della geopolitica, vista solo come 
un'operazione di esclusione dell' "altro" e di inclusione del "se". Ma 
cio che piu mancava in Dalby era, sempre secondo 6 Tuathail, "una 
teoria materialista della geopolitica", ovvero una teoria che rendesse 
conto. al di la di alcuni riferimenti gramsciani, che pur Dalby 
faceva, del contesto sociale e materiale entro cui le idee geopolitiche 
nascevano. Da questo punto di vista, 6 Tuathail mostrava invece di 
apprezzare la "geopolitical economy" di Agnew e Corbridge, cui, 
pero. a loro volta, muoveva un appunto affatto trascurabile: la 
mancanza di un'analisi decostruttiva nell'esaminare i "discorsi" 
geopolitici 212, 

208 Dalby S.: nEcopolilicaJ discourse: 'environmem<~l security' and political geography" in 
Progrtss ;n Human Gtography. vol. 16. n. 4, 1992. pp. 503-522. 
209 6 Tuatha.il 0. e Luke T.W.: "Presem at the (dis)intea;ralion: detcrritorialization and 
re1erritoriali.zation in the new wor(l)d order". op. cit •• 
210 In coincidenza con la grande conferenza di Rio de Janeiro sull'ambienle. AI Gore scrisse un 
Iibra d..i succcsso (Earlh ill tht balanct. Ecology and tht huntt~n spirit. Boston. Houshton Mifflln 
Company. 1992 • il libro era pubblicizzato sull'opuscolo illuslfativo del 27' Congresso 
Geografico lnternazionale. Washington. 1992. come "the right book 11 the risht time"), 
proponendo un nuovo Piano Marshal! per uno sviluppo sostenibile del mondo. Questo il 
commento di 6 Tuathail e Luke:"(. .. ] Gore's seoccoloaical construction of lhe world offers a new 
(and contentious) operational Jotic ror subsumina aeopolilicaJ and aeoeconomic structures into a 
truly new green wor(l)d order· (0 Tuathail G. e Luke T.W.: op. cit .. p. 393). 
211 6 TuathaH G.: "Book review: Oalby, S. 1990: Creating the second cold war: the discourse or 
politics" in f'rogrns in Human Gtograplry. vol. 16. n. 3. senembre:. 1992, pp. 441-442. 
:! 12 0 Tuathail G.: " 'Pearl Harbor without bombs': a critical aeopolitics or the US-Japan 'FSX' 
debate" in En\·ironm,nt and Planning A. vol. 24, 1992. pp. 97!5·994, p. 978. A noi sembra. 
tunavia. che pill recentemente. Aanew e Corbridac. pur non siungcndo qli cstremismi di alcuni 
autori. votati ad una critic a per la critica. abbiano rano proprio questo suggcrimento (Crr. 
Mastrring spacr. op. cit.). 
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11 ten1ativo di 6 Tuathail di riconceuualizzare il ragionamento 
geopohuco sulla base delle categoric del pensiero posttnodemo, pur 
m~ovendo da autori radicali, come Peet e Lacoste 213, che avevano 
sf1dato con successo le pretese di oggettivita e apoliticita della 
geografia "scientifica", proprio da questi autori prendeva comunque 
le d1.stanze. Nel caso di Lacoste, ad esempio, 6 Tuathail riconosceva 
la f1~ura tra.dizionale del geografo che, da un punto di vista 
supeflore e d1stacca1o, cercava di cogliere il mondo nella sua realta 
"oggettiva" e "vera". Lacoste non rimetteva in discussione la 
strut.tura epistemologica .del discorso geopolitico, ma di questo si 
s~rv1v~ per accampare lu1 stesso una "migliore" geopolitica 21~ La 
T1fless1one postmodema rigettava, invece, ogni pretesa di esistenZ.a di 
un "epistemologically objective ground" da cui muovere verso una 
conoscen~a del mondo ~stemo 21S, 6 Tuathail, seguendo in questo 
~~so Dernda, problemat1zzava, quindi, quella che lui definiva essere 
l1d~a ~o~damentale alia base della tradizione filosofica occidentale: 
la d1sllnz10ne cartesiana tra soggetto e oggetto 216. 

La critica di .6 Tu~thail non si fermava solo alia scuola geopolitica 
francese, ~a 1~vesuv~ anche i teorici della "empiricist political 
geography e, m parucolare, John O'Loughlin e Herman van der 
Wus.t~n. Anche in questo caso, 6 Tuathail vedeva negli studi 
emp1r.tca su s.u:rra e ~~~e, c~sl come praticati da questi due autori, 
una fl~r~pOS1ZIOn~ d1 dommant discursive practices (in this case 
realpohllk and stat1sm)" 217. Gli stessi concetti di "violenza" " ac " .. " , p e 
e guerra non erano problematizzati, ma riproposti secondo 

213 "The roots or • <rili<al penpective on 1.., .. r · be . 
(1985) and lhote WOC:ial<d wilb Lac:oae lnd ,:' IU<s 0111 lound ·~ Willfoae1. (1985), p..,1 
llaJt>or wilboui bombs': 1 aill<alaoopolilic:s cl=~~{[.~(~ Tualhail 0.: • 'Pwl 
214 6 T"""'a~'1 0 . - •• ~"•al -·•· . . le , op. <IL, p. 977). 

-~· .. '" "'
1
""' •....ulfti/Wnnna or aeoporti · Bowman and Llcoste•, op, cit., pp. 32S-329• Si n . 1 ts: ~-I'Uc;lin~linJ Wittf~el. 

gcopolitica non avcva cbe una dimensionc alobalc· :•c:h~ ~cllaccezaone dJ 6 TUithail, la 
geopoli~iCI "Citema" dj LicOSIC (Yedi supra) R0n ft SUR Ofl~ tra J~i~CI "~tema" C 
sensa tl sembrl sia anche la critica di Slater 0 "The ~.1:"':1? 10 ~~dcnzione (In ques1o 
of development theory" in Transact/ ,, h. 1-...--Ux. tmag•nanon and lhe enframing 
1993, pp. 419-437). ons oJ I t ''utltult of Brltislr Gto,raplltrs, vol. 18, n, 4, 
215fbidem, p. 315. 
216 Ibidem, p. 329. 
217 6 Tuathail G.: "Beyond empiricist political acography· a commeRI on v . 
O'Loughlln" in Tht l'roftsslonal Gtographtr, vol. 39, n. 2. j,p. 196-197. an dcr Wusten and 
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J'Jnlerprelazione "comune" che di essi dava la "pratica discorsiva 

Slalocenlrica" 218. .. 
Anche Peter J. Taylor e i teorici del "world-syste~s a.ppro~ch. 

non furono risparmiati. Sempre secondo 6 Tuatha1l, mf.atu, ~~ 
modello di Wallerstein non condivideva la nozione gramsc1ana d~ 
egemonia e non teneva nella dovuta considerazione tl concetto dt 

''ideologia" e di "discorso" 219. . 
Se riguardo alia geopolitica realista, cosl come, ad e.semp1o, 

pralicata da Kissinger e formalizzata da Gray, .6 Tuathatl aveva 
facile gioco a "decostruime" il discorso egemomco 220

• altrett~nt~ 
facile terreno trovava nel "decostruire" il discorso "geoeconomtco 

' . d' w h' t 221 degli ambienti strategtct 1 as mg on · . . . .. 
Cosl come enunciate nel progetto della "crittcal. geopohucs. '. 6 

Tuathail ripercorreva poi la letteratura sui .pensl~ro ge~~olt~tco 
classico, cercando. attraverso una ricerca st~nograftc~ r~viSIOntsta, 
di sfatare miti ormai consolidati anomo a Important! ftgure come 

Mackinder e Bowman 222· . . 

R.lflettendo sui concetto di "geopolitics", 6 Tuathatl ar~wav~ a 
· h · "s1gh11ng racchiuderlo essenzialmente entro tre prattc e. 

-----------:--::.-. . ndo rapproccio posunodemo che. a loro dire. se 
218 \'an der Wusten e 01.oughhn nspose~_nge\~. appunto ua stati. risuhava ~wrong from an 
~·oltava le spalle all~ realtA. fat~ .dtlcon lt:ua ~ Essi ribadiva.no quindi 11 dlritto di ri~aner~ 
anallttcal point-of.vtew and_ pol111Ca I~ us; :ssi~~a:l geographers". di poter oHrirc agli Stall ~tessa 
atl'mJemo di quella re311A _e. m ~uant~ .Pro e conflilti armati (van der Wusten H. e O'Loughlln J.: 
soluztoni praUche per la ns~l~ziOnc et o~o. reJ·oinder to 6 Tuathail" in Tht Proftssionol 
··sack to the future of pohucal geoarap y. a 

h I 39 n ' 1987 pp. 198-1991. . . "· Grograp tr. vo. · · ~. · , . . d th • d' of the Cold War: a cnucal geopou!ICS 
~ 19 6 Tuathail G.: :·Th~ Bush ~~mtnastra~~ ~ol 2~ C: 4, pp. 437-4S2. p. 438. 
of C.S. foretgn policy 10 1989 '" Gt~~o u · iitic.s· survey slatesmanship and strateg( in 
~~0 Cfr._6 Tuathail G_.: MProble_~allztng ~:o~rs. va"1. 19. !994. pp. 2S9·272. 
Tran.<ocnons of tht /nsnruu of Brlt!Sh _Gtog p b '· 't'cal geopolitics of the US .Japan 'FSX' 
!21 0 Tuathail G.: "'Pearl Hafo?r wnhou! bOrn ~~,'~'del caccia F-16 (denominato FSX). da 
debate··. op. ~i!.. La cos~zio~e ~~una. verston:l~americana General Dynamic~. _rappresentb: ~ea:li 
pane della gtappon~se Mitsubash!· su Ucen; ~ibatlito tra sostenitori d.i una vtston~ ~~opoh~tca ~ 
St.ad Uniti.l'occastone per tl_pn~~ a:~ che negli Stall Uniti. la •geoeconOf!UCS. degh annt 
sostenitori di una geoeconomac~. t p . he ~veva avuto la "aeopolitics" neah annt Quaranta: 
Onanta ha assunto la s1e~ duptice funzt~n~~ di saperc tecnico-stra~egico (individuazio~e degh 
di propaganda (identificaziOne d~l ncr~uco le tesso terrcno). Allora si uatt.ava dell assa!to 
strumenti piU adani per battert tl nemt~o s~ suo s 
miUwe tedesco: oggi. di que!~ cconom~c~~~~s;· geopolilies: re-reading/writing Winfo_gel. 
~22 6 Tuathail G.: ~The c~utc~ readt~n61w.nu~ o klnder in his place. Material transforrr.au?ns 
Boeman and LacosteM. op. en.: Ib•dem: Punang lac nnaio 1992. pp. 100-118. Si veda pot la 
and myth" in Politiral Gtography. vol., 11 · n. ' ge/itiralthought in tht t'<l'tnlitth ctntury~ op. 
recensione dellibro d.i Geo~frcy P~er O~nrtr~ gto~n'inte etazione "tradizionaleN. !f!ZtCh~ 
ciL). in cui J'autore er_;l. nten

6
uto con~~~~~~B:k review;' in Anflals of tht Assoclauon of 

""critica". della geopo\ltlca < Tuathatl ·· 1988 pp 194-197). 
An!cnran Gtographtrs. vol. 78. n. I. marzo. . , 
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(recognition and rendering visible), siring (the delimiting of global 
political space; e.g. the 'Middle East', 'Eastern Europe', etc.), and 
citing of a world Uudging and textualizing of places by means of 
literarures of Orientalism, developmentalism, Sovietology, etc.)" 223, 
Muovendo da Foucault e Derrida, attravero Freud e Lacan. 0 
Tuathail definiva cosl ogni discorso di "critical geopolitics" come 
indissolubilmente legato ad una "rhetoric of visuality". Poiche queste 
"geopolitical visions" erano mediate dalla "fantasia", dal "desiderio", 
dal "rifiuto" sperimentati da un individuo (homo geopa/iricus), la 
geopolitica, in fondo, poteva essere concepita come una "ego
politics" 224. 

' Un quarto di secolo prima, J. Graham non aveva quindi avuto 
tutti i torti quando, parlando della "geo-politics" di Nixon e. 
Kissinger, aveva definite satiricamente que! nuovo termine, dal 
significate ancora oscuro, come un refuso tipografico in luogo del 
piu appropriate "ego-politics" ! 225 

223 6 Tuathail G.: "Problematizing geopolilics: survey. statesmanship and strategy". op. cit. p. 
261. Sullo stesso argomenlo. vedi anche Luke T.W.; "Discourses of disintegnuion. lex.ts of 
transformation: re-reading realism in the new world order~ in Mttrnativts, vol. 18. n. 2. 1993. pp. 
229-HS. Nel 1entativo di definite il termine "geopolilica". 0 Tuathail rifiutava l'immaaine 
tradizionaJe di "aid or advice to the prince·. prcferc~o. invece, deftnirlL con un'immaginc di 
Foucauh. come ~one of many 20th-century forms or aovemmenla.lity•. Con ·aovemmentality• 
Foucault si era rif'erito a "the ensemb~ ofinstiluttons. procedures. analyses, and rel1ecltons which 
has as its taraet population, as its principle ronns or knowledge polilicaJ economy. and as its 
essential technical means apparatuses of securiry (0 Tuathail G.: "(Dis)placina geopolilics", op. 
cil .. p. Sll). 
224 "Ego-formation. as Freud and l.acan have sugaested. is a p-ojectionism.a p-apt\in1 of psychic 
1 imaginary maps of mean.ina (Grosz 1990. pp. 31-49). If we read aeopolitics u eao-politics in a 
Lacanian sense. then we""' dealing with the Olden of the imaginary and the symbolic 11011ht rta1 
( ... ].A critical seopolitics ought to enpae with feminiSI psycho-analytical discourses much more 
so than it has done for thoro is much 10 be leonn about how geopolitics and sender work together" 
(6 Tuathail G.: "Problematizing aeopolitics: SUJ"\'C)'. llalemtanship and llt&ICJy", op. cit .. p. 
270). 6 Tuathail riconosceva esser queSie delle "speculazioni", ma dall'utili~ di queste se ne 
poteva IJ'"UT"t: comunque uno stimolo per un ulleriorc ricen:a sui tmnine •acopolitica". L'opcra di 
Grosz citata~: Jacqutr Lacan: oftminist introduction. Londra. RoutJedge, 1990. 
225 Graham J.: op. cit. (Cfr. Hepple LW.: op. cit.. p. 25). 


