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INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE 

 
La SIOI, Ente morale a carattere internazionalistico (riconosciuto con D.P.R. del 27/12/1948 n. 
1700 e disciplinato con D.P.R. del 28/12/1982 n. 948), sottoposto alla vigilanza del Ministero degli 
Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, ha come finalità istituzionale la diffusione 
dell’informazione, la formazione e la ricerca sui temi dell’organizzazione e della cooperazione 
internazionale, dello sviluppo delle relazioni internazionali e dell'integrazione europea.   
 
La SIOI svolge la sua attività nella Sede centrale di Palazzetto di Venezia a Roma e attraverso le 
sue Sezioni: Campania a Napoli, Lombardia a Milano, Piemonte – Valle d’Aosta a Torino, nonché 
mediante i gruppi del Movimento Studentesco - MSOI (Gorizia, Milano, Napoli, Roma, Torino). 
 
La Società, nel perseguimento dei suoi obiettivi statutari, collabora con le principali Istituzioni 
nazionali ed internazionali, in particolare, con il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione 
Internazionale, con le Organizzazioni del sistema delle Nazioni Unite, con l’Unione europea e il 
Consiglio d’Europa e coopera costantemente con numerose Ambasciate italiane all’estero ed estere 
in Italia, con alcune tra le più importanti Università italiane ed estere e con altri enti a carattere 
internazionalistico.  
 
È l’Associazione italiana delle Nazioni Unite (UNA Italy), membro fondatore della Federazione 
Mondiale delle Associazioni per le Nazioni Unite (W.F.U.N.A.) ed è parte attiva dell'Unione 
Internazionale delle Accademie Diplomatiche che riunisce in un Forum annuale i maggiori Istituti 
mondiali di formazione diplomatica ed internazionale. 
 
La SIOI, inoltre, ha assunto, dal 2003, per conto del Segretariato Generale delle Nazioni Unite, 
alcune delle funzioni esercitate dall’UNIC. A tale fine, coadiuva, in collaborazione con l’UNICRI 
(Istituto delle Nazioni Unite per la ricerca sulla criminalità internazionale), il Centro Regionale 
ONU di Bruxelles (UNRIC) nella diffusione di informazioni e documentazione, nella 
collaborazione con le scuole e le Università, nella promozione dell’azione delle Nazioni Unite, nella 
celebrazione di eventi legati alle Giornate delle Nazioni Unite e dei Diritti Umani e nel sostegno 
agli obiettivi dell'Organizzazione mondiale. 
 
 
ORGANI SOCIALI 
 
Presidente Onorario 
Giorgio NAPOLITANO, Presidente emerito della Repubblica italiana  
 
Presidente 
Franco FRATTINI, Presidente di Sezione del Consiglio di Stato, già Ministro degli Affari Esteri. 
 
Vice Presidenti 
 
Umberto LEANZA, già Capo del Contenzioso Diplomatico del Ministero degli Affari Esteri.  
 
Riccardo SESSA, Ambasciatore a.r.  
 
Marcello SALIMEI, Ambasciatore a.r.  
 
Direttore Generale 
Sara CAVELLI 
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Consiglio Direttivo: Mario BOVA, Ida CARACCIOLO (da dicembre 2018), Sebastiano CARDI, Sandro 
DE BERNARDIN, Massimiliano DEL CASALE, Staffan DE MISTURA, Marco FORLANI, Manlio FRIGO, 
Giorgio GAJA, Francesco Maria GRECO, Edoardo GREPPI, Cesare IMBRIANI, Franco LOCATELLI, 
Carlo MAGRASSI, Sergio MARCHISIO, Giorgio MARRAPODI (Nomina MAECI), Giampiero 
MASSOLO, Fabio MIGLIORINI, Ferdinando NELLI FEROCI, Carlo Maria OLIVA, Alessandro ORTIS, 
Cesare Maria RAGAGLINI, Beatrice RANGONI MACHIAVELLI, Stefano RONCA, Pietro SEBASTIANI, 
Massimo SGRELLI (dal 26 aprile 2018), Ersiliagrazia SPATAFORA, Stefano STEFANINI, Attila TANZI, 
Francesca TARDIOLI (Nomina MAECI), Pasquale TERRACCIANO, Giulio TERZI DI SANT'AGATA, 
Andrea TIRITICCO, Michele VALENSISE, Giovanbattista VERDERAME. 

 
Collegio dei Revisori dei Conti: Presidente: Cinzia MOREZZI (dal 17 dicembre 2018), Antonio 
ANTONELLIS, Lucilla AMATI. 
 
Consiglio Scientifico, rinnovato in data 26 aprile 2018: Gabriella ARRIGO, Carlo BALDOCCI, Diana 
BIANCHEDI, Maurizio CASASCO, Carlo CREA, Daniele DI LORETO, Fabrizio FERRAGNI, Carlo 
FORMOSA, Alessandro PETTINATO, Luigi Federico SIGNORINI, Armando TEMPESTA. 
 
 
Comitato per i Diritti Umani 
Membri di Diritto: Franco FRATTINI, Presidente della SIOI. 
Membri Emeriti: Sergio Maria CARBONE, Mario CHIAVARIO, Michele DE SALVIA, Francesco 
DURANTE, Manlio FRIGO, Giorgio GAJA, Edoardo GREPPI, Giancarlo GUARINO, Umberto LEANZA, 
Francesco MARGIOTTA BROGLIO, Franco MOSCONI, Prof. Bruno NASCIMBENE, Fausto POCAR, 
Natalino RONZITTI, Giuseppe TESAURO. 
 
STRUTTURA ORGANIZZATIVA 
 
La struttura organizzativa della SIOI è costituita da undici figure professionali dipendenti ed un 
collaboratore esterno, che operano nei diversi settori della Società, coordinate dal Direttore 
Generale (Sara CAVELLI). 
 
Relazioni Esterne, Comunicazione ed Eventi, Programmazione didattica, Progetti internazionali: 
Cristina PUCCIA (Responsabile), Giada D'URSO, Corinne GRAZIANO. 
 
Formazione, Orientamento e Tirocini: Eva PALOMBO (Responsabile), Alessandra CARUSO, Giada 
DIONISI, Ilaria ROTONDA. 
 
Biblioteca, Centro di Documentazione Europea ed Internazionale: Renato GENOVESE. 
 
Rivista, Pubblicazioni e Ricerca: Pietro GARGIULO (Direttore responsabile de “La Comunità 
Internazionale” – collaboratore esterno), Alessandra SCALA. 
 
Amministrazione: Adriano FICARELLI (Direttore Amministrativo), Stefania DE CESARIS. 
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L’UFFICIO STUDI E LA RIVISTA 
 “LA COMUNITÀ INTERNAZIONALE” 

 
 
Nel corso del 2018 l’attività di ricerca dell’Ufficio Studi si è svolta in conformità con le finalità 
della Società e le linee di ricerca individuate per promuovere l’esame del ruolo e delle attività delle 
organizzazioni internazionali.  
Le ricerche e le riflessioni promosse dalla Società in tali ambiti hanno trovato pubblicazione 
prevalentemente nella Rivista “La Comunità Internazionale” e nelle collane dei Quaderni e delle 
Monografie della stessa.  
Nel corso del 2018 il Comitato scientifico e il Comitato di redazione della Rivista si sono arricchiti 
di nuovi membri e, in seguito a un accordo con l’editore “Editoriale Scientifica”, è possibile 
consultare online le annate della Rivista dal 2012.  
Come sempre, nella Rivista un particolare rilievo è stato attribuito ai temi relativi al mantenimento 
della pace e della sicurezza internazionale, agli sviluppi in materia di promozione e protezione della 
tutela dei diritti umani, al diritto delle organizzazioni internazionali, al processo di integrazione in 
seno all’Unione europea.  
 
 
Si segnalano, per ogni fascicolo del 2018, gli articoli e i saggi di maggiore rilevanza: 
 
La Comunità Internazionale, Fascicolo 1-2018 
Pia ACCONCI – International Actions Towards Universal Health Coverage: Soft, but Consistent. 
Silvia SCARPA – Sulla tutela dell’ambiente e l’istituzione di aree marine protette nel Mar Glaciale 
Artico. 
Valentina ZAMBRANO – Recenti sviluppi in materia di responsabilità dello Stato per fatti di privati 
in violazione dei diritti umani. 
Luigia BERSANI – La libertà di espressione artistica e alcuni suoi limiti nel diritto internazionale ed 
europeo: deroghe “culturali” e “hate speech”. 
Elena FASOLI – The Judgment of the International Court of Justice in Compensation Owed by the 
Republic of Nicaragua to the Republic of Costa Rica: Preliminary Remarks with Regard to 
Environmental Damage. 
 
Comunità Internazionale, Fascicolo 2-2018 
Matteo FORNARI – I cinquant’anni della Guerra dei Sei Giorni: alcune questioni (irrisolte) poste 
dalla risoluzione 242. 
Filippo MAZZEI – Le violenze nel sud della Thailandia alla luce del diritto internazionale. 
Gianpaolo Maria RUOTOLO – Yesterday everything was going too fast: in merito agli effetti di 
Brexit sugli accordi internazionali dell’Unione europea. 
Luca POLTRONIERI ROSSETTI – L’attivazione della competenza della Corte penale internazionale per 
il crimine di aggressione. 
Laura BORZI – La Russia in Artico e la geopolitica della cooperazione. 
 
Comunità Internazionale, Fascicolo 3-2018 
Francesca GRAZIANI – Le riforme alla Legge Pinto al vaglio della Corte Costituzionale.  
Maria Luisa PADELLETTI – Salvaguardia dei minori e best interests of the child secondo la 
Convenzione di New York sui diritti del fanciullo. 
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Gianpaolo Maria RUOTOLO, Davide VAIRA – Il caso Uber nel mercato unico digitale. 
Angelo CASTELLANA – Osservazioni sulla legittimità della “secessione” catalana. 
Daniele MANDRIOLI – Il caso WannaCry: il fenomeno dei cyber attacks nel contesto della 
responsabilità internazionale degli Stati. 
 
Comunità Internazionale, Fascicolo 4-2018 
Ugo VILLANI – Nel settantesimo anniversario della Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo. 
Umberto LEANZA – Brevi riflessioni sul rapporto tra sovranità e globalizzazione.  
Giuseppe NESI – Non-Permanent Members of the Security Council and International Criminal 
Justice. A proposal for Revitalization. 
Niccolò LANZONI – Il non liquet e i limiti della funzione giudiziaria nell’ordinamento 
internazionale. 
Mariangela LA MANNA – Be Careful What You Wish For: The International Law Commission 
Recognizes a List of Instances in Which Functional Immunity Does Not Apply. 
Alessandro STIANO – Il cyberspazio nel diritto internazionale contemporaneo: tra frammentazione e 
patrimonio comune dell’umanità. 
 
Monografie, 3 
Egeria NALIN – L’applicabilità del diritto internazionale umanitario alle operazioni di peace-
keeping delle Nazioni Unite. 
 
 
GLI STUDI E LE RICERCHE DELLA SIOI SONO CONSULTABILI PRESSO LA BIBLIOTECA DELLA SOCIETÀ E 
ONLINE SUL SITO DELL’EDITORIALE SCIENTIFICA (editorialescientifica.com/riviste/la-comunità-
internazionale-monografie.html) 
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STUDI E RICERCHE A CONCLUSIONE DELLA FORMAZIONE 

 
A conclusione della formazione, gli studenti dei Master hanno svolto studi e ricerche con il 
coordinamento dei docenti responsabili delle rispettive aree didattiche.  
 
MASTER IN RELAZIONI INTERNAZIONALI E PROTEZIONE INTERNAZIONALE DEI DIRITTI UMANI 
 
Consiglio di Master e docenti di riferimento: Antonio BULTRINI, Associato di Diritto 
internazionale, Università degli Studi di Firenze; Sara CAVELLI, Direttore Generale della SIOI; 
Antonio MARCHESI, Presidente di Amnesty International Italia e Ordinario di Diritto 
internazionale, Università degli Studi di Teramo; Adolfo PEPE, Ordinario di Storia delle relazioni 
internazionali, Università degli Studi di Teramo; Stefano D’ADDONA, Associato di Politica 
Economica, Università degli Studi di Roma Tre. 
 
Le conseguenze sul mercato petrolifero in seguito alla guerra del Golfo. 
 
Le proxy wars e l’orientamento degli assetti  internazionali nell’era del multipolarismo. Due casi a 
confronto: profili giuridici e strategici della crisi in Ucraina Orientale e del conflitto in Yemen. 
Differenze e similitudini della proxy war nella Guerra fredda e nella modernità. 
 
La politica estera americana sotto la presidenza Trump. 
 
Assetti politico-diplomatici tra Santa Sede e Stati Uniti d’America nella prima metà del XX secolo. 
 
Il ruolo ricoperto dall’Unione Europea per il mantenimento della pace e la gestione delle crisi. 
Dalla ‘’Conflict Prevention’’ ai sistemi di ‘’Early Warning’. 
 
Le contese territoriali del Giappone. 
 
Diritto umanitario e intervento umanitario; rapporti e complessità. Esame della situazione in 
Yemen. 
 
Una lettura attualizzata della Corte penale internazionale correlata da un’analisi di specifiche 
situazioni in esame alla Corte. 
 
USA e il baricentro delle politiche intercontinentali. 
 
I Cyber attacks contro entità statali e il loro rapporto con le norme di diritto internazionale sul 
divieto di ingerenza negli affari interni di uno Stato, sul divieto di minaccia e utilizzo della forza e 
sulla legittima difesa in risposta ad un attacco armato. 
 
Il regime giuridico dell’occupazione bellica e quali sono i problemi della sua applicazione nel 
conflitto Israele-Palestina. 
 
Le conseguenze legali della richiesta palestinese di accesso alla Corte penale internazionale. 
 
La divisione della Penisola coreana, le relazioni tra le due Coree e i recenti rischi di uso dell’arma 
nucleare. 
 
Export Italia verso la Cina nel settore agroalimentare, panoramica attuale e futuri scenari. 
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Lo status attuale di Gerusalemme nel conflitto israelo-palestinese. 
 
L’inserimento del reato di tortura nel sistema penale italiano: la legge 110/2017 e l’ articolo 613-
bis. Focus sulla definizione di tortura. 
 
La questione del confine nord irlandese dopo la Brexit. 
 
Analisi socio-giuridica della condizione della donna in India, con particolare attenzione al tema 
del matrimonio. 
 
Nuclear weapons: past treaties, the Court of Justice and the new ‘’Treaty on the Prohibition of 
Nuclear weapons. 
 
I meccanismi di sostegno alla agricoltura nell’U.E. Analisi dei vantaggi e dei limiti delle prime 
misure di protezione nel mercato agricolo unico. Quali effetti per i policy maker europei, gli 
agricoltori ed infine per i consumatori?. 
 
La violazione dei Diritti Umani. 
 
Il tema della legalità all’interno della dichiarazione unilaterale d’indipendenza catalana ed il 
principio dell’autodeterminazione dei popoli. 
 
L’infibulazione genitale femminile: FGM e il ruolo delle Nazioni Unite. 
 
I ‘’Visti umanitari’’ con particolare riferimento alla sentenza x e x contro Belgio della Corte di 
giustizia dell’Unione Europea. 
 
Business e Diritti Umani. 
 
Crisi del Golfo, embargo imposto al Qatar: violazione del sistema di protezione regionale e 
internazionale dei Diritti Umani e conseguenze sul piano geopolitico. 
 
La relazione tra i Diritti Umani e l’uso degli aeromobili a pilotaggio remoto. 
 
Crisi finanziaria (dal 2007 in poi). 
 
Lo status di rifugiato e il diritto al ritorno nel diritto internazionale. Il caso dell’Agenzia ONU per 
il soccorso e l’occupazione dei rifugiati palestinesi (UNRWA). 
 
Le misure/contromisure prese da Stati diversi dallo Stato leso. 
 
La legge italiana sul reato di tortura: le questioni della prescrizione e dell’immunità. 
 
Il diritto d’asilo nei migranti LGBT. 
 
La violazione dei Diritti Umani come conseguenza dell’esternalizzazione del diritto d’asilo 
all’interno dell’Unione Europea. 
 
L’importanza della protezione dei Diritti Umani per il successo effettivo ed efficace dell’accordo di 
pace tra il Governo colombiano e le FARC che ha posto fine al conflitto armato all’interno del 
territorio. 
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MASTER IN COMUNICAZIONE E LOBBYING NELLE RELAZIONI INTERNAZIONALI ED EUROPEE 
 
Consiglio di Master e docenti di riferimento: Laura BETTI, Presidenza del Consiglio dei Ministri; 
Sara CAVELLI, Direttore generale della SIOI; Antonio DERUDA, Docente e Consulente di 
Comunicazione, Gianluca SGUEO, Parlamento Europeo; Floriana BULFON, Giornalista de 
L’Espresso. 
 
La Comunicazione all’OSCE della Diplomazia Tradizionale e la Realpolitik alla Nuova Agenda 
Politica condotta attraverso i Social-Media. 
 
Il brand Unione Europea: Come la UE comunica se stessa. 
 
La Comunicazione non verbale- ciò che realmente esprimiamo senza le parole. 
 
Saper fare – far sapere. l’evento più splendido del mondo può essere quasi inutile se non risponde 
ad un bisogno o non stimola l’interesse del vostro pubblico. 
 
Comunicazione Istituzionale in ambito Difesa. 
 
Paradigmi del giornalismo del 21°  secolo; si può ancora parlare di verità e oggettività?. 
 
Come Tutelare e Innovare il Brand Nazionale Italiano nell’ambito della Cultura. 
 
L’attività di lobbying e i suoi strumenti in Italia. 
 
Distinzione tra Lobbying e Advocacy. 
 
Il Web e i Social- Media come Strumento di Analisi Politica e di Comunicazione Pubblica. 
 
Relazioni Interistituzionali – Convenzione 1947 sui Privilegi e le Immunità delle Nazioni Unite. 
 
La partecipazione politica: tipologie, strumenti e modalità. 
 
Le Comunicazioni Globali con Internet e le Nuove Tecnologie. 
 
La Comunità Intelligence Italiana: Comunicazione e Reclutamento alla Luce della Legge di 
Riforme (l. 124/2007). 
 
La comunicazione d’impresa nell’era digitale. 
 
I Social Media e la Comunicazione Istituzionale del Parlamento Europeo (best practices 2014-
2019). 
 
Analisi dell’evoluzione della campagna elettorale nell’era dei social. 
 
Strategie e politiche di Comunicazione dell’Unione Europea: il rapporto con i cittadini. 
 
Come creare una campagna di lobbying. strumenti e strategie. 
    
La comunicazione strategica e il cambio di narrazione della NATO. 
 
Comunicare la cooperazione. 
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Nation branding: percezione e immagine del "sistema paese.” 
 
Il ruolo dei social media nella campagna #MeToo: quali gli effetti suscitati e i risultati ottenuti. Il 
caso della Svezia e effetti nel mondo arabo. 
 
Comunicazione Politica - Utilizzo delle fake news, come strategia politica in campagna elettorale, 
per la delegittimazione dell’avversario politico. 
 
L’Interesse Nazionale. 
 
L’Evoluzione del Brand Canada con Justin Trudeau. 
Gestione di Negoziati: stress e situazioni di emergenza.  
La Costruzione del National Branding di un Sistema Paese: il caso della Gran Bretagna. 

 
 
 
 
MASTER IN ISTITUZIONI E POLITICHE SPAZIALI 
 
Consiglio di Master e docenti di riferimento: Gabriella ARRIGO, Responsabile Unità Relazioni 
internazionali dell’Agenzia Spaziale Italiana; Delfina BERTOLOTTO, Responsabile Unità Supporto 
Tecnico Gestionale alla Direzione Generale dell’Agenzia Spaziale Italiana; Sara CAVELLI, 
Direttore generale della SIOI; Viviana IAVICOLI, Ricercatore ISGI-CNR; Sergio MARCHISIO, 
Chairman European Centre for Space Law (ECSL) dell’ESA; Armando TEMPESTA, Relazioni 
istituzionali con l’ASI-Thales Alenia Space.  
 
 
MODULO SOCIO-ECONOMICO: The Space Economy and the Long-term sustainability of outer space 
activities: from a Business as usual to a “Sustainable Development” approach; 
 
MODULO POLITICO E RELAZIONI INTERNAZIONALI: Sostenibilità a lungo termine delle attività 
spaziali: lavori in corso, progetti di convergenza internazionale e modelli di cooperazione;  
 
MODULO INDUSTRIALE E TECNICO-SCIENTIFICO: Il Ruolo della Scienza e dell’Industria nell’attuare 
Architetture di Missioni Spaziali Sostenibili; 
 
MODULO GIURIDICO - ISTITUZIONALE: Le linee guida sulla sostenibilità a lungo termine delle attività 
spaziali: portata giuridica e contenuti normativi. 
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MASTER IN SICUREZZA ECONOMICA, GEOPOLITICA E INTELLIGENCE 
 
Consiglio di Master e docenti di riferimento: Massimo BONTEMPI, Direttore della Direzione 
Centrale dell'Immigrazione e della Polizia delle Frontiere; Sara CAVELLI, Direttore Generale della 
SIOI; Elisabetta Kustermann, Esperto in commercio estero; Luisa FRANCHINA, Esperto in 
protezione infrastrutture critiche; Aldo PIGOLI, Alta Scuola di Economia e Relazioni Internazionali 
(ASERI) dell'Università Cattolica di Milano. 
 
Analisi del Cyber-Risk nel contesto delle infrastrutture critiche nazionali. 
 
People’s liberation army: struttura, dottrina e riflessione sugli apparati di intelligence. 
 
Il rischio politico e di security nell’area MENA. Analisi e futuri scenari. 

 
Analisi delle opportunità di internazionalizzazione della Sisal Spa nei mercati delle lotterie dei 
paesi membri dell’ Ecowas. 
 
Analisi dell’influenza cinese nel continente africano.  
 
Iran: analisi geoeconomica delle conseguenze relative alla sua presenza militare in Siria. 
 
Deception: Russiagate e parallelismi storici. 
 
Deception  strategica e agente provocatore come strumenti dell’intelligence italiana nel contrasto 
alla criminalità organizzata e alla minaccia terroristica. 
 
Il ruolo dei porti nazionali nel contesto del Mediterraneo. 
 
L’intelligence totale. Il controllo dell’informazione come fattore di competitività economica e 
sicurezza nazionale: il caso della Cina. 
 
Tutela delle infrastrutture critiche. 
 
Information Technology come si evolve il sistema di Business Intelligence. 
 
Fintech, fra opportunità e rischi. 
 
La contraffazione nel contesto geoeconomico globale. La cooperazione internazionale a contrasto 
del fenomeno e i principali strumenti di tutela per il mercato legale. 
 
Inteligence economica e il ruolo delle banche centrali: un’analisi comparata internazionale. 
 
Delitti industriali e protezione di marchi e brevetti. Una sfida geoeconomica globale. 
 
Il ruolo delle Megacities nella geopolitica mondiale. 
 
La protezione degli interessi economici nazionali attraverso l’esercizio dei poteri di golden power, 
nel quadro per il controllo degli investimenti esteri diretti nella UE proposto dalla Commissione 
Europea. 
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Beltand Road Initiative (BRI) e Asian Infrastructure Investement Bank (AIIB). 
 
Nation Branding. 
 
L’impiego di tecnologie di intelligenza artificiale per le attività di Intelligence. 
 
Il concetto di spia ideologica nel mondo contemporaneo. 
 
Il trattato di non-proliferazione nucleare: fattori di rischio e situazione attuale. 
 
 
 
 
MASTER PER LE FUNZIONI INTERNAZIONALI E LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO 
 
Consiglio di Master e docenti di riferimento: Francesco AVALLONE, Rettore Unitelma Sapienza; 
Paolo BARGIACCHI, Ordinario di Diritto internazionale, Università degli Studi “Kore” di Enna; 
Sara CAVELLI, Direttore Generale della SIOI; Adolfo PEPE, Ordinario di Storia delle relazioni 
internazionali, Università degli Studi di Teramo; Antonio MARCHESI, Presidente di Amnesty 
International Italia e Ordinario di Diritto internazionale, Università degli Studi di Teramo; Stefano 
D’ADDONA, Associato di Politica Economica, Università degli Studi di Roma Tre. 
 
Contrasto al terrorismo in materia di finanziamenti nell’Unione Europea. 
 
L’esternalizzazione della gestione delle frontiere come principio guida nell’azione esterna 
dell’Unione Europea. 
 
John Bolton e il suo negazionismo del diritto internazionale. 

 
La relazione esistente tra scarsità alimentare e migrazioni dai paesi in via di sviluppo. 
 
Il contributo della cultura e dell’industria creativa allo sviluppo economico. 
 
L’informal Sector. 
 
Il nuovo ruolo della Repubblica Popolare Cinese nello sviluppo economico del continente africano. 
 
Migrazioni e sviluppo. 
 
Politica estera statunitense: legittimità di esportazione del processo democratico. 
 
Rapporti geopolitici tra Iran e Usa. 
 
“ Shared Vision Common Action: a stronger Europe”. Analisi geopolitica della strategia globale 
europea. 
 
Europa e America Latina: una connessione necessaria nello scenario politico internazionale. 
 
Taiwan: tra Cina e Stati Uniti nel quadrante Asia-Pacifico. 
 
La cooperazione allo sviluppo è anche competizione? Analisi della cooperazione cinese nei 
territori asiatici. 
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Il ruolo della Cina in America Latina. 
 
Il ruolo del Brasile nel contesto latinoamericano e nella crisi del rapporto Sud-Sud. 
 
Medio Oriente e Siria. 
 
Ordine Globale ed ordine policentrico. I dilemmi geopolitici del sistema multipolare e diverse 
concezioni dell’ordine. 
 
Fra Commonwealth e Francophonie: il fattore linguistico nella strategia geopolitica del Rwanda. 
 
Unione Euroasiatica: riconfigurazione dell’Asia. 
 
I rapporti Cina – Iran e la cooperazione alle nuove Vie della Seta. 
 
Il Nord Stream 2: l’isolazionismo USA e il riavvicinamento Mosca - Berlino. 
 
Influenza giapponese: analisi e prospettive. 
 
L’accordo sul nucleare Usa – Iran. 
 
Le infrastrutture logistiche come chiave dello sviluppo dell’America Latina. 
 
USA fuori dall’accordo sul nucleare. Qual è la posizione dell’Iran e quale quella dell’Europa? 
 
La Russia e il mare. 
 
Migrazioni via mare: principio di non refoulement alla luce dei recenti sviluppi. 
 
Le migrazioni nel Mediterraneo e l’apertura di canali legali e sicuri d’ ingresso. 
 
L’evoluzione culturale non ha abolito la tortura tra gli esseri umani e sugli animali. 
 
Il principio della responsabilità di proteggere e l’intervento umanitario nel conflitto siriano. 
 
La protezione internazionale dei disabili mentali attraverso la convenzione ONU dei diritti delle 
persone con disabilità: il trattamento sanitario obbligatorio e il diritto della libertà personale. 
 
I minori stranieri non accompagnati. 
 
 
MASTER UNIVERSITARIO DI I LIVELLO IN SVILUPPO SOSTENIBILE, GEOPOLITICA DELLE RISORSE E 
STUDI ARTICI 
 
Consiglio di Master e docenti di riferimento: Francesco AVALLONE, Rettore Unitelma Sapienza; 
Sara CAVELLI, Direttore generale della SIOI; Franco FRATTINI, Presidente della SIOI; Alfonso 
GIORDANO, Docente di Economia politica alla LUISS; Donato LIMONE, Unitelma Sapienza; Sergio 
MARCHISIO, Ordinario di Diritto internazionale, Università “Sapienza” di Roma e Chairman 
European Centre for Space Law (ECSL) dell’ESA; Francesco RUTELLI, Presidente del Centro per 
un Futuro Sostenibile; Alessandro Politi, Direttore NDC. 
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Giappone e Sostenibilità. 
 
Modelli di sviluppo urbano sostenibile.                     
 
Impact assesment e le società benefit. 
 
Sovranità alimentare vs Land Grabbing: popoli indigeni e accesso alle risorse naturali.  
 
La transizione dell’UE verso una società a basse emissioni di carbonio. 
 
Somalia: prospettive di sviluppo sostenibile nella gestione delle risorse ittiche. 
 
Appalti verdi, studio comparato tra le politiche UE e le politiche dei paesi del consiglio Artico.  
 
La transizione energetica nel  mediterraneo : opportunità e regolamentazioni.  
 
Prospettive economiche in Groenlandia , minerali, idrocarburi ; attori in campo.  
 
Governance del mare: il caso del Mediterraneo. 
 
Green Economy della comunità al grande mercato.  
 
Geopolitica del nord del mondo: l’importanza dell’ artico.  
 
Le relazioni tra Consiglio Artico e Unione Europea. 
 
Cambiamenti climatici e migrazioni ambientali: environmental emergency migrants.  
 
Cambiamenti climatici e conflitti. 
 
Analisi della idoneità del regime giuridico vigente nell’Artico rispetto alle sfide ed agli interessi 
economici che gravano e graveranno sull’area.   
 
Il regime internazionale dell’ambiente: evoluzione e prospettive future.  
 
Tutela delle specie viventi in artico : efficacia e sostenibilità delle soluzioni normative esistenti.   
 
Processi di empowerment ed autodeterminazione dei popoli artici: conseguenze economico – 
politico - sociale dei cambiamenti climatici.  
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MASTER IN PROTEZIONE STRATEGICA DEL SISTEMA PAESE – CYBER INTELLIGENCE E SICUREZZA 
DELLE INFRASTRUTTURE CRITICHE 
 
Consiglio di Master e docenti di riferimento: Sara CAVELLI, Direttore generale della SIOI; Luisa 
FRANCHINA, Esperto in protezione infrastrutture critiche. 
 
Big Data per il business aziendale. 
 
Comunicazione e propaganda digitale di Al-Qaeda. 
 
Analisi e possibile utilizzo dei droni in ambito CBRNe. 
 
Analisi segnali radio in aree sensibili. 
 
Social media terrorism, the other side of the toul. 
 
Terna: il sistema elettrico nazionale. 
 
Operato geopolitico/economico di ENI e Leonardo. 
 
GDPR, BIA, DPIA e Data bridge. 
 
Stragismo terroristico:tecniche di esecuzione e comunicazione. 
 
Analisi guerra fredda al 2018. 
 
Diffusione e cristallizzazione di concetti nell’opinione pubblica: il dialogo nella informazione e 
disinformazione. 
 
Negoziazione interculturale: la variabile cultura nelle negoziazioni. 
 
Crisis Management nelle Infrastrutture Critiche. 
 
La protezione del personale operante all’estero nei teatri a rischio. 
 
Social Engineering: porto critico delle IC. 
 
La metodologia Activity Base Intelligence nella difesa delle Infrastrutture Critiche 
 
L’analisi e la gestione della sicurezza nel settore del trasporto ferroviario 
 
Cooperazioni civili-militari nei quadri UE e NATO 
 
Il cyberspazio come potenziale area di conflitto e gli effetti della militarizzazione di questo 
“Dominio”. 
 
Travel Security. 
 
Modello di valutazione d’impatto degli strumenti di finanza pubblica diretta: il caso Invitalia. 
 
Metodi di analisi della travel security. 
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Sicurezza portuale. 
 
Le piattaforme social per condivisione contenuti e attività illecite. 
 
Cenni sui problemi della sicurezza nelle attività del settore spaziale. 
 
Effetto domino nelle Infrastrutture Critiche. 
 
Network Analysis. 
 
La sindrome di Stoccolma. 
 
L’utilizzo di armi create con stampe 3D per il superamento delle barriere difensive e di sicurezza. 
 
 
 
SPRING SCHOOL – TERRORISMO, ANALISI E METODOLOGIE DI CONTRASTO 
 
Coordinamento didattico: Sara CAVELLI, Direttore della SIOI; Alessandro POLITI, Direttore 
NDCF; Matteo BRESSAN, Emerging Challenges Analyst NDCF; Domitilla SAVIGNONI, 
Giornalista del TG5 
 
Al-Nusra in Italia: parallelismo tra Al-Qaeda e Isis. 
 
Isis dalla nascita alla sconfitta? 
 
Qualche considerazione sui rischi di terrorismo domestico di ispirazione jihadista. 
 
Incognita Libia, nel contesto geopolitico del Mediterraneo. 
 
La minaccia terroristica nel subcontinente indiano. 
 
Il ruolo dell’intelligence: dalla protezione contro il terrorismo alla difesa dei diritti umani. 
 
Terrorismo e sicurezza: rischi, tendenze e percezioni. 
 
Terrorismo e prospettiva di genere. 
 
Il progetto “Saudivision 2030” 
 
L’impatto della primavera araba nella crisi libica. 
 
La metamorfosi del terrorisimo jihadista da organizzato e centralizzato ad individuale e 
decentralizzato. 
 
Non esiste organizzazione di successo che non abbia alle spalle un’ altrettanto solido 
finanziamento. 
 
La NATO in Asia Centrale e il ritorno dei foreign fighters. 
 
L’Afghanistan tra il progetto T.AP.I. e l’insorgenza talebana. 
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Alle politiche di sicurezza non servono le visioni apocalittiche. 
 
I traffici illeciti motore del jihad africano. 
 
Libia: il futuro che guarda al passato 
 
Cyber – warfare and international law: la risposta della normativa internazionale alle minacce nel 
cyber spazio. 
 
La minaccia terroristica proveniente dal mare. 
 
Tra trafficanti d’ arte e terroristi : la congiunzione tra mondo criminale e mondo terroristico. 
 
America Latina e terrorismo islamista. 
 
Il fascino del jihadismo nei Balcani. Possibili azioni per contenere un fenomeno nascosto agli occhi 
dell’Europa. 
 
Blockchain: internet del valore o delle transazioni cyber crime? 
 
L’immigrazione clandestina nel Mediterraneo: un’opportunità per criminalità organizzata e 
terroristi. 
 
Natura ed evoluzione del terrorismo. 
 
L’intervento italiano in Libia. 
 
La minaccia ibrida del XXI secolo. 
 
L’eclissi dell’Euskadi Ta Askatasuna. 
 
 
 
 
AUTUMN  SCHOOL – IL TERRORISMO DOPO RAQQA, DISARTICOLARE IL JIHAD DELLA PAROLA 
 
Coordinamento didattico: Sara CAVELLI, Direttore della SIOI; Alessandro POLITI, Direttore 
NDCF; Matteo BRESSAN, Emerging Challenges Analyst NDCF; Domitilla SAVIGNONI, 
Giornalista del TG5 
 
Perché non siamo stati colpiti dal terrorismo jihadista? Analisi dei principali fattori. 
 
L’importanza dell’Humint nell’era cyber. 
 
La copertura mediatica del terrorismo nell’era dei social e delle fake news. 
 
La radicalizzazione vista in particolare nei suoi aspetti psicologici. 
 
Fare security nella cyber-era: nuovi strumenti e strategie targati “Ue”. 
 
La collaborazione interforze nella lotta al terrorismo e nei processi di stabilizzazione post bellum e 
l’arma dei carabinieri: il caso dell’Iraq. 
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Centralità del fattore umano anche in era cyber. 
 
Il nastro di Moebius dell’Afghanistan.  
 
Il ruolo di Hezbollah all’interno del conflitto siriano: come ha inciso sull’evoluzione e sul modo di 
concepire il terrorismo nel mondo globalizzato. 
 
The process of Islamic adaption by radicalization based on cultural mutations and social norms 
(executive field details in attacks). 
 
Perché l’Italia e la UE devono essere presenti nel Corno d’Africa – sfide ed opportunità oltre la 
sicurezza. 
 
Il terrorismo dopo Raqqa – Quale ricaduta nel panorama dei gruppi “anti-sistema” in Italia? 
 
Può un cyberattacco alle istituzioni economiche influenzare il destino politico dello Stato?  
 
Evoluzioni tattica e strategica della minaccia terroristica odierna. 
Progresso o Minaccia? (Bitcoin – criptovalute) 
 
L’antiterrorismo in Italia.       
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