
La messa a punto di 
una "sala di attesa" 
per i candidati all'a

desione all'Unione Euro
pea (Ue) considerati i «pri
mi della classe .. (Repubbli
ca Ceca, Polonia, Unghe
ria, Estonia e Slovenia) 
certamente rappresenta un 
momento importante in 
vista di un effettivo allar
gamento ad Est dell'Unio
ne, ma cib indubbiamente 
non significa che le tante 
questioni che questo pro
cesso sta trascinando con 
se siano definitivamente 
risolte a causa delle anco
ra presenti differenze nel-
10 sviluppo economico. 
Nel frattempo rimane anco
ra da risolvere il pesante 
nodo circa il futuro non so
lo economico, ma anche 
politico e sociale degli 
"esc1usi" (Romania, Bulga
ria, Slovacchia, Lettonia, Li
tuania) con il rischio poten
ziale di scavare un ulteriore 
fossato fra l'Europa Centra-
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ABSTRACT 

The experiences of transition to date confirmed that there is no one so
lution for the different realities in East Central Europe. Transition, af
fecting all economic sectors and all segments of the population, implied 
adjustment crisis for agriculture. In Rumania, unlike most of the other 
transition economies, agriculture increased its share both in GDP and in 
employment playing the role of buffer during the rigours of transition; 
this condition can hide both opportunities for agriculture to contribute 
to the economic recovering and problems; development of infrastruc
tures, the political will to implement effective reforms, adequate pro
grammes for scientific research and education, are key-factors to im
prove quality of production, productivity and efficiency. 

RESUME 

Les experiences faites jusqu 'ie; dans les agrlcultures des pays Europeens 
post-communistes, confirment largement qu'il n 'existe pas une seule so
lution awe differentes realites qui se manifestent dans la region. Le pas
sage de l'economie planifiee a l'economie de marcbe, qui implique tous 
les secteurs economiques et tous les segments de la societe, a engendre 
une crlse d'ajustement pour le secteur prlmaire. En Roumanie, differem
ment de ce qUi est arrive en d'autres .economies en transition., l'agrlcul
ture a accru son poids tant dans la definition du PNB que de l'emploi 
global en agissant en tant que -coussinet· pendant les rlgueurs de la 
transformation systemique. Celle condition presente une sene d'opportu
nites pour le systeme agrlcole de la Roumanie, car l'agrlculture et son 
secteur induil, pourraient agir en tant que -volant- du systeme 
economique; toutefois, de nombreuses conditions problematiques se 
cacbent et, faute d'investissements adequats pour le developpement des 
infrastructures, de programmes de recherche et de formation ainsi que 
de la volonte politique d'adopter des reformes econom;ques efftcaces et 
tiecisives, peuvent agir de ventables detonateurs de crlse pour l'avenir 
procbain. 

delle economie postcomu
niste, cOSl come alIa moder
nizzazione dei rispettivi si
stemi agricoli, sia rappre
sentato proprio dal retaggio 
strutturale, e le sue influen
ze anche a livello delle sin
gole coscienze individuali, 
con tutte le sue forzate 
azioni di "compressione" e 
"decompressione" di interi 
comparti economici e le 
tante interferenze esogene. 
Per molti versi anche l'at
tuale processo di postco
munismo ha implicato ed 
implica tuttora numerose 
azioni di "compressione" di 
settori sovradimensionati 
(agricoltura, industria pe
sante ed estrattiva, ecc ... ) e 
di decompressione di com
parti sottosviluppati Cinfra
strutture, servizi, ecc ... ) nel 
tentativo di risolvere le va
rie diacronie con le econo
mie di mercato ed i vari ri
tardi nello sviluppo. Certa-
mente queste azioni com
portano degli elevati costi 

le, I'Europa Orientale ed i Balcani. Uno dei punti focali 
dell'intera questione si concentra sulle dimensioni e sul
l'intensita di questo gap fra i vari versanti del continente 
suI fronte politico, sociale, economico e tecnologico. 
Certamente le cause di queste diacronie sono numerose 
rese ulteriormente complesse dalla natura, struttura e 
funzionamento dei precedenti regimi (con la loro 
profonda influenza anche nelle coscienze individualO. 11 
retaggio di questa condizione, con i vari effetti soprattut
to di natura extraeconomica, ancor oggi produce con
crete conseguenze all'interno dell'attuale processo di ri
costruzione economica che non potranno essere facil
mente risolte nel breve periodo. Per questa ragione, non 
si pub negare che uno dei maggiori limiti allo sviluppo 

non solo di natura economica ma anche, e soprattutto, di 
natura sociale e questo frequentemente spinge molti po
litici dell'area verso un approccio molto prudente nei 
confronti di riforme economiche radicali. La particolare 
articolazione del postcomunismo rappresenta il motivo 
per cui approcci di analisi di tipo tradizionale possono 
apparire insufficienti a spiegare molti fenomeni che si 
generano al suo interno e che investono tutti i settori 
economici ed i livelli dell'intera societa. Per quello che ri
guarda i sistemi agricoli, in molte occasioni i fattori che 
possono influenzarne, positivamente 0 negativamente, la 
crescita e 10 sviluppo finiscono con il collocarsi al di fuo
ri di settori piU 0 meno direttamente connessi alla pro
duzione primaria. E proprio la presenza di tanti risvoIti di 
natura extraeconomica che puo rendere un'analisi eco
nomica tradizionale incapace di cogliere la complessita 
dei problemi perche fondamentalmente essi non sono 
direttamente assimilabili alla produzione. Tutti questi fat-

(*) Consiglio Nazionale delle Ricerche. 
Progetto Finalizzato RAISA - Ricerche Avanzate per Innovazioni nel Sistema 
Agricolo - Roma. 
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tori finiscono pere con il comportarsi come dei veri e 
propri "agenti di pressione" in grado di alterare in modo 
sensibile i percorsi di sviluppo di un sistema agroindu
striale. L'operazione di individuazione di questi fattori 
pue essere effettuata tramite l'impiego di un diagramma 
delle relazioni il quale costituisce la rappresentazione 
grafica di quei complessi di cause che possono concor
rere a determinare degli effetti suI sistema di riferimento. 
Si vengono a determinare, in questo modo, dei sottosi
stemi legati da un fitto reticolo di interrelazioni all'inter
no dei quali, a loro volta, si verifica l'azione di altre cau
se che producono altri effetti. In questo modo si costrui
sce un sistema estremamente complesso il quale tuttavia 
supera il concetto di ctsistema agricolo .. poiche coinvolge, 
nel suo funzionamento, non solo le interconnessioni 
economiche e produttive, ma anche quelle della politica, 
della cultura e dell a storia. 11 concetto stesso di settore a 
monte 0 a valle appare modificato poiche le varie com
ponenti industriali del sistema si comportano come 
"agenti di pressione" attraverso complesse catene di 
feedback nello stesso modo in cui agisce il fattore «infra
strutture .. , il fattore uformazione .. od il fattore .. sistema fi
nanziario .. i quali certamente non possono essere consi
derati ne dei settori a valle ne dei settori a monte della 
produzione. L'introduzione di importanti variabili quali 
quella storica, geoeconomica 0 culturale diviene di im
portanza particolarmente cruciale nell'analisi dei sistemi 
agricoli dell'Europa Centrale ed Orientale poiche tramite 
10 studio di simili variabili e possibile interpretare gran 
parte dei fatti e dei fenomeni che si collocano al centro 
di questo sistema di relazioni fornendo importanti con
tributi non solo alIa comprensione della possibilita e ca
pacita di adattamento del sistema a mutate condizioni 
economiche e politiche, ma anche circa quei meccanismi 
che ne determinano il concreto ed effettivo funziona
mento. Tale condizione e evidenziata dal diagramma 

.. della figura 1 il quale mette in luce gli stretti legami che 
esistono fra ogni singola componente e i potenziali ef
fetti degli aggiustamenti dovuti ai continui cambiamenti 
imposti dal processo del postcomunismo. Questo tipo di 
approccio e stato denominato "agrosistemico" per evi
denziare come l'agricoltura, in quanto fenomeno sociale 
ancor prima che economico, piuttosto che un sistema 
rappresenta, all'interno di questo ambito, una parte di 
un sistema complesso ove si intersecano fenomeni di va
ria natura. Attraverso l'analisi di questi diagrammi e pos
sibile tentare di interpretare i tanti «colli di bottiglia .. che 
interessano i sistemi agricoli europei postcomunisti; ba
sta pensare che l'azione dei tanti nodi che si riscontrano 
in numerose componenti "produttive" del sistema, anche 
in quei comparti economici apparentemente lontani dal 
settore primario, possono ridurre sensibilmente la capa
cita dell'agricoltura di adattarsi al cambiamento perche, 
ad esempio, adeguati e moderni input non divengono 
piu disponibili. L'analisi del diagramma permette tuttavia 
di far emergere anche l'azione di componenti non im-
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mediatamente "produttive"; ad esempio il conseguimen
to di importanti obiettivi verso la modernizzazione e la li
beralizzazione all'interno del sistema non possono auto
maticamente garantire la fine dell'inefficienza in agricol
tura fintantoche persiste l'azione di una massiccia e cor
rotta burocrazia che continua a centralizzare tutte le de
cisioni che possono interessare il settore primario. Qua
lunque manovra destinata al recupero dell'agricoltura in 
uno scenario postcomunista non pue non tenere nel de
bito conto queste peculiari interconnessioni. Se ad esem
pio, i sistemi formativi vengono trascurati, allora la stes
sa creazione di nuovi posti di lavoro all'interno dei set
tori in fase di decompressione pue divenire estrema
mente problematica, mentre la gestione dei surplus di 
forza lavoro nei settori da comprimere, perche conside
rati sovradimensionati, inefficienti e comunque non 
compatibili con il nuovo scenario economico, pue dive
nire addirittura pressoche impraticabile. 11 capitale uma
no nelle societa postcomuniste non e in grado di aggior
nare le proprie competenze e quindi non riesce a muo
versi in modo efficiente verso quei settori necessari a ga
rantire la crescita del sistema agroindustriale e dell'intera 
economia; questo spinge a condizioni lavorative semi le
gali 0 illegali con grande ricorso allavoro nero e all'eco
nomia sommersa. 

Lo SCENARIO POUTICO ED ECONOMICO 

Ancor prima di analizzare le vicissitudini dell'agricoltura 
rumena, e forse opportuno effettuare alcune riflessioni 
sullo scenario politico-economico in quanto punto di ri
ferimento dell'intero sistema agricolo. Agli inizi degli an
ni '90, l'unico modo per risolvere la drammatica reces
sione prodotta dalla fine dei precedenti sistemi economi
ci e sembrata l'adozione dei modelli economici di tipo 
occidentale scegliendo fra due opzioni: terapia "shock" 0 

riforme graduali. Entrambe le possibilita presentavano 
opportunita e problemi, ma convergevano su di un crite
rio di base ovvero che il primo passo da effettuare per ri
solvere le principali distorsioni ereditate dal precedente 
sistema economico doveva consistere nella ristrutturazio
ne dell'industria pesante (completamente non competiti
va) e creazione dei settori essenziali per 10 sviluppo di 
un'economia di mercato. 
La principale caratteristica delle piu avanzate economie 
di mercato consiste nel sostanziale spostamento di risor
se dall'agricoltura all'industria e da questa ai servizi; que
st~ e stato quindi uno degli obiettivi principali che, con 
differenti modalita, tutte le economie europee postco
muniste si sono prefissate. 11 conseguimento di questo 
obiettivo e tutt'altro che semplice; tutti questi Paesi oggi 
si trovano nella difficolta di chiudere i megaimpianti in
dustriali, con le loro perdite economiche, elevate ricadu
te di carattere ambientale e cospicue maestranze forte
mente sindacalizzate, per liberare risorse da destinare a 
settori che potrebbero sostenere in modo piu efficace la 
crescita economica. Ovviamente questo obiettivo e stato 
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FIgura 1 - L'agricoltura e 1I diagramma delle relazioni. 

conseguito nella regione con differenti risultati e gli stes
si "effetti collaterali" variano notevolmente da Paese a 
Paese (spesso anche a livello regionale). In generale, la 
transizione dal piano al mercato ha reso particolarmente 
evidente come l'intera base industriale di tutti questi Pae
si sia particolarmente fragile; oggi i Paesi postcomunisti 
stanno tentando di puntare sull'industria leggera, sfrut
tando le differenze nel costo dellavoro con i vicini eu
ropei occidentali, considerata come l'unico motore capa
ce di rimettere in piedi l'economia. Eppure 10 scenario 
resta ancora piuttosto difficile. Gli scarsi risultati econo
mici che si possono registrare press oche in tutta l'Esteu
ropa devono essere considerati come il risultato di un 
generale declino nell'export risultante dall'azione combi
nata di una contrazione dell a domanda aggregata da par
te dell'Europa Occidentale (soprattutto dell a Germania) 
e nella progressiva erosione nella competitivita che mol
te economie europee postcomuniste oggi denotano. 
Molte possibilita di crescita economic a sono quindi lega
te a questi due fattori. La crescita economica, che e stata 
fino ad oggi conseguita, e stata percio sostenuta anche 
con il contributo di una buona espansione della doman
da interna grazie ad aumenti negli investimenti e nei 
consumi privati, ma la posizione esterna di molti di que
sti Paesi resta piuttosto difficile. Questo scenario si pre
senta in Romania con caratteristiche anche piu acute do
vute principalmente alla sensibile riduzione della do
manda internazionale per prodotti a basso valore ag
giunto che spesso provengono da settori dell'industria 
ancora non ristrutturati. Anche in Romania, l'inizio della 
transizione al mercato si e presentato, a seguito dell a di
sintegrazione del precedente modello economico, con 
un drammatico calo nell'output in tutti i settori dell'eco-

pensioni liberalizzazione tradizione politica 
sussidi privatizzazione tradizione economica 
salari commercio collocazione geopolitica 
. .. protezionismo collocazione geoeconomica 

~I AGRICOL TURA I 

trasporti 
telecomunicazioni 

gestione risorse naturali IT 
inquinamento attivo strade 
inquinamento passiv~ ferrovie 

... ... . .. 
prezzi 
sussidi Amblente I I Infrastrutture I 
inquinamento 

nomia e con una parallela esplosione della disoccupa
zione e dell'inflazione (figura 2)(1). La Romania, per 
fronteggiare questa grave situazione, opto per una stra
tegia basata sulle riforme graduali piuttosto che sulla "te
rapia shock" fondamentalmente per conseguire obiettivi 
di breve periodo con minori costi sociali. In realta que
ste riforme graduali celavano la mancanza di una preci
sa volonta di pervenire ad una effettiva ristrutturazione e 
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FIgllra 2 - Romania: PIL per categorie (96 anno precedente). 
Fonte: elaborazionl Sll dali UNHDP ed OEeD. 

(I) E opportuno segnalare che le recenti contrazioni nel tasso di disoccupa
zione in Romania devono essere poste in relazione anche con I'inefficienza 
dei sistemi di registrazione. In Romania iI gap fra la disoccupazione reale e 
quella registrata e particolarmente notevole; molti disoccupati preferiscono 
non registrarsi poiche questo atto non apporta fondamentalmente alcun be
neficio. I disoccupati preferiscono quindi trovare un lavoro oinformale· nel
I'economia sommersa oppure in agricoltura presso aziende private piuttosto 
che cercare lavoro all'interno dell'economia oufficiale·. 
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recupero dell'intero tessuto economico alimentando, al 
contrario, un progressivo declino nella produzione e nel
la produttivita, iperinflazione, scarsi incentivi all'adozio
ne di nuove tecnologie produttive e metodologie gestio
nali, distorsioni nel rapporto prezzi/salari per via dell'a
dozione di misure antieconomiche (ma popolari), ridot
ta capacita nell'attirare investimenti stranieri diretti (FDI) 
al confronto con le altre economie postcomuniste (figu
ra 3). La presenza di molti sussidi ha, nello stesso modo, 
prodotto ulteriori distorsioni nel sistema dei prezzi e 
scarsa propensione alla competitivita in molti settori eco
nomici. Nel 1993 la situazione e apparsa insostenibile e 
divenne inevitabile il varo di severe politiche economi
che finalizzate a tirare fuori la Romania dal grave tunnel 
del declino economico e sociale. Si e dovuto provvede
re quindi alla definizione di una piu solida struttura isti
tuzionale e legale per creare quelle condizioni essenzia
li al raggiungimento della stabilizzazione, per porre sot
to controllo l'inflazione, al recupero dell'economia ed al
l'introduzione dei criteri dell a competitivita in tutti i com
parti. Per questo scopo, sono stati rimossi molti sussidi, 
sono state introdotte nuove e piu efficienti politiche sa
lariali, una normativa sulle procedure fallimentari, la li
beralizzazione del commercio estero, la definizione di 
un programma di privatizzazione di massa e l'introdu
zione di piu efficienti misure fiscali. Con l'applicazione 
di queste misure, nel 1993 e stato possibile registrare i 
primi segni parziali di recupero dopo anni di caduta ver
ticale; la stabilizzazione ha consentito di lanciare degli 
investimenti, principalmente nelle infrastrutture, ed il 
conseguimento di vantaggi comparativi sui mercati inter
nazionali. La produzione e migliorata in alcuni comparti 
economici, ma principalmente nel settore delle costru
zioni e in agricoltura. Vi e stato inoltre qualche migliora
mento suI fronte della produttivita, ma circa questo pun
to e indispensabile effettuare qualche considerazione ag
giuntiva. In termini molto generali, la produttivita pub 
essere incrementata grazie a nuovi investimenti, ristruttu
razioni 0 nuove tecnologie. In particolare si pub opera
re: 1) una riduzione della forza lavoro; 2) una riorganiz
zazione; 3) introduzione di innovazioni tecnologiche; 4) 
introduzione di sostanziali miglioramenti gestionali. Se si 
esamina il quadro economico rumeno si pub facilmente 
verificare che questi aumenti nella produttivita sono sta
ti conseguiti quasi esclusivamente grazie alIa sola ridu
zione della manodopera. Le imprese in pratica hanno 
provveduto solamente a dei licenziamenti "spremendo" 
il capitale lavoro residuo; restano infatti ancora piuttosto 
limitate sia la penetrazione dell'innovazione tecnologica 
sia l'adozione di piu efficienti metodologie gestionali. Se 
si considerano poi le strutturali difficolta del sistema eco
nomico a produrre nuovi posti di lavoro si comprende 
agilmente la ragione dell a presenza di alti tassi di disoc
cupazione (non registrata), di sotto occupazione od oc
cupazioni nel settore "informale". Le esportazioni gioca
no un ruolo fondamentale neUo scenario economico del-
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la Romania. Dopo aver riorientato i flussi commerciali 
verso ovest, do po la caduta del Comecon, la gran parte 
delle esportazioni oggi si rivolgono verso I'Unione Euro
pea e soprattutto la Germania. Le esportazioni hanno 
contribuito notevolmente a ridurre l'impatto della reces
sione dei primi anni deUa transizione, ma attualmente gli 
spazi potenziali per ulteriori incrementi nell'export verso 
rUe sembrano piuttosto limitati. Si pub affermare che 
una sorta di limite fisiologico nelle esportazioni sia stato 
pressoche raggiunto sia perche gli effetti della liberaliz
zazione nei commerci sono stati gia ampiamente sfrutta
ti sia perche ulteriori spazi possono essere acquistati so
lamente attraverso concreti miglioramenti qualitativi del
le produzioni. I sintomi di questa condizione sono subi
to venuti a galla; gia nel 1996 la crescita economica ha 
subito un rallentamento, fin~ a superare il-5% ne11997, 
proprio per confermare che la Romania, COS! come le al
tre economie postcomuniste, non possono pensare di af
frontare fattori "esterni" (ad esempio una domanda occi
dentale contratta) solamente per mezzo di misure politi
che. Cio di cui l'economia rumena ha maggiormente bi
sogno e l'adozione di misure che possano servire a mi
gliorare la competitivita. Misure di breve periodo (come 
ad esempio i deprezzamenti) possono produrre alcuni ri
sultati positivi (ma possono avere effetti negativi sull'in
flazione), ma non vi e dubbio che nessuna di queste mi
sure pub rimpiazzare degli aggiustamenti strutturali. 
Queste azioni (investimenti nella ricerca, nelle infrastrut
ture, il miglioramento della qualita, ecc ... ) richiedono 
degli sforzi "permanenti" i cui effetti possono essere rile
vati nellungo periodo. Invece l'export rumeno continua 
a concentrarsi su prodotti ad elevato contenuto di capi
tale lavoro e bassi livelli di qualita/prezzo. E indubbia
mente vero che il piu basso costo dellavoro per unita di 
prodotto (LCPU) rappresenta un fattore cruciale per la 
competitivita, ma attualmente il LCPU rumeno e aumen
tato perche i salari sono cresciuti ad un tasso superiore 
di queUo dell a produttivita. Dopo il1993 in Romania, co-
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si come in tutta l'area, la competitivita nei confronti del
l'Unione Europea si e andata progressivamente eroden
do nonostante l'ancora ampio divario nei LCPU. Bisogna 
inoltre ricordare che l'inefficienza dei molti settori pro
duttivi rumeni, l'inadeguatezza delle infrastrutture (stra
de, ferrovie, sistemi telefonici, ecc ... ) unita alla massiccia 
corruzione della burocrazia possono vanificare qualun
que vantaggio comparativo in termini di costa dellavo
r~. Se si sommano tutte queste considerazioni, diviene 
quindi piu chiaro come, con il peggioramento della bi
lancia commerciale, la riduzione della competitivita sui 
mercati internazionali possa rappresentare per la Roma
nia una vera e propria minaccia per l'immediato futuro. 

LA POSIZIONE DELL'AGRICOLTURA 

Nel1997 la produzione agricola rumena ha registrato un 
aumento, rispetto all'anno precedente, del 9,3% confer
mando quindi il ruolo cruciale svolto dall'agricoltura al
l'interno della formazione del PIL (tabella 1)(2). In effet

10 sviluppo della meccanizzazione agli occhi di molti po
litici locali non sempre si delinea come un'opzione so
cialmente desiderabile. Anche se i benefici della mecca
nizzazione sono evidenti per gli imprenditori in termini 
di aumento della produttivita, vi sono parecchi ostacoli 
alla sua diffusione. In primo luogo questo settore non e 
sufficientemente sviluppato a livello locale e l'importa
zione di questi macchinari e spesso molto costosa; in se
condo luogo manca una rete di assistenza tecnica, e 
quindi di conoscenze tecniche specifiche, per il concre
to funzionamento dei nuovi macchinari. AlIa fine, anche 
se sostenuti da alti sussidi, i trattori sono spesso troppo 
costosi per la maggioranza dei produttori e quindi di
venta piu semplice ed economico ricorrere alle «braccia» 
agilmente reperibili suI mercato nero(4). I dati contenuti 
nella tabella 3 mostrano chiaramente un deficit com
merciale per i prodotti agricoli ed alimentari. Le esporta
zioni di prodotti agricoli hanno toccata nel 1997 il 7% 
delle esportazioni totali; i prodotti agricoli rumeni che 

ti, mentre gli altri settori economici 
hanno denotato dei segnali negativi, 
l'agricoltura in Romania ha occupato 
un ruolo sostanzialmente differente 
in confronto a quanto avvenuto in 
altre economie europee postcomuni
ste dove i settori primari hanno do
vuto sub ire pesanti contrazioni in 
tutti i comparti. In sostanza l'agricol
tura rumena ha contribuito notevol
mente a sostenere l'intero apparato 
economico non solo in termini pro
duttivi ma anche occupazionali; nel 
1994 circa un terzo dell'occupazione 

Tabella 1 Indici della produzione agricola in Romania (base a9·91). 

I 1989 I 1990 I 1991 I 1992 I 1993 I 1994 I 1995 I 1996 I 1997 

Cereali 101 
Prod. vegetali 112,8 
Prod. animali 96,8 
Prod. alimentari 107,6 
Prod. non alim. 122,6 

Totale agric. 108 

Fonte: elaborazioni su dati FAOSTAT. 

totale si concentrava in agricoltura nonostante la presen
za di notevoli bacini di lavoro nero (tabella 2)(3). Nel 
1995 circa il 45% della popolazione totale viveva in aree 
rurali di cui una quota significativa era impiegata esc1usi
vamente in agricoltura fornendo le produzioni alimenta
ri per l'intera popolazione; attualmente, le gravi difficolta 
economiche in cui versa il Paese hanno tuttavia condot
to alla concentrazione di queste attivita verso la mera 
sussistenza delle famiglie rurali con una riduzione note
vole di risorse che vengono dirette verso l'industria ali
mentare 0 verso le esportazioni. Questo consistente li
vello di popolazione rurale rappresenta un complesso 
problema poiche in Romania, COS1 come in tutte le agri
colture postcomuniste, questo surplus di forza lavoro dif
ficilmente pub essere impiegato altrove. Del festo, fidu
zioni incontrollate di manodopera nelle campagne po
trebbero mettere a rischio la stessa produzione agricola 
rendendo ulteriormente difficile la gestione dell'attuale 
crescente domanda di risorse da parte delle industrie di 
trasformazione e di prodotti alimentari da parte dei con
sumatori. Il problema viene reso piu complicato anche 
per la presenza di vari "effetti collaterali"; ad esempio, 
data la presenza di questa notevole manodopera rurale, 
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93,9 105,1 63,7 82,8 98 108,9 74,7 120,7 
92,8 94,4 76,3 98,3 93,6 103,4 94,3 110,3 
99,8 103,4 95,3 97 96,9 90,2 97,2 96,1 
94,6 97,8 79,6 97,8 94,8 101,9 95,1 104,6 
97,1 80,2 66,5 62,4 59,4 58,3 55,2 58,8 

94,7 97,3 79,2 96,8 93,8 100,8 94,1 103,4 

Tabella 2 Composizione della forza lavoro in Romania (%). 

1990 
1 

1994 11994/1990 (%) 

Agricoltura 29,1 36,5 7,4 
Industria 43,5 34,4 -9,1 
Servizi 27,4 29,1 1,7 

Fonte: elaborazioni su dati UNHDP. 

(l) Esaminando i trend contenuti nella tabella 1 e possibile rilevare come le 
produzioni vegetali abbiano ottenuto risuhati migliori rispetto alle produzio
ni animali. In questo senore e stata infatti riportata nel 1998 una riduzione 
del 12,7%, rispetto all'anno precedente, nello stock di bovini, un -7% nei sui
ni, -9010 negli ovini e -9010 per il pollame. La produzione di latte si e contrat
ta nello stesso periodo del 1,7%. Gli effeni di questa situazione si sono im
mediatamente riverberati nell'industria alimentare la quale ha ridotto nel 
1998 la produzione di came del 9,1% rispetto a11997. 
(3) In Romania si registra la presenza di un lavoratore agricolo ogni 2,62 ha 
contro una media UE di 6,5 ha. 
(,) E interessante nota re come in agricoltura si siano verificate, per quello 
che concerne il fattore .Iavoro· quasi delle condizioni opposte a quelle del
l'industria. Mentre in quest'uItima le imprese hanno visto aumentare la pro
duttivita grazie escIusivamente ai licenziamenti, in agricoltura, dove e piu 
semplice ricorrere al lavoro nero, la produttivita e stata sostenuta quasi sola
mente tramite un'espansione deUa forza lavoro; in pratica, vista la scarsa 
meccanizzazione e la quasi irrilevante penetrazione dell'innovazione tecno
logica nel senore, l'agricoltura rumena sembra oggi sostenersi quasi escIusi
vamente grazie alla .forza fisica. della sua manodopera. 
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Tabella 3 Bilancia commerciale dell 'agricoltura e dei prodo/li 
alimentari in Romania (ml US$). 

I 1989 I 1990 I 1991 I 1995 I 1996 I 1997 

Export 526 82 246 532 677 595 
Import 366 1.211 771 896 758 694 
Balance 160 -1 .129 -525 -364 -81 -99 

Fonte: elaborazioni su dati OEeo. 

maggiormente incidono in questo export sono animali 
vivi, grassi animali e cam e. Circa iI 40% di questi nussi e 
diretto verso I'area OECD con l 'Unione europea che ne 
copre circa iJ 27% mentre iI 30% viene rivolto a Paesi ex 
Comecon. Le imponazioni agricole ed alimenrari rumene 
hanno raggiunto il 7% delle importa zioni totali e per es
se, soprartutto per i prodotti alimenrari , si prevede una 
notevole espansione in risposta ai sensibi li cali nelle pro
duzioni dell 'industria di trasfonnazione nazionale. Circa 
il 60% di queste importa zioni proviene dall 'area OECD 
ed iI 30% dall 'Ue. I prodotti maggiormente imponati so
no frumento, mangimi, zucchero e prodotti alimentari 
trasformati (figur a 4) . Una caotica e confusa privatizza
zione nel settore primario ha condotto ad una massiccia 
frammentazione che oltretlJ(to non rende piu semplice la 
gestio ne del processo di trasformazione e di moderniz
zazione in agricoltura. Nel 1994 circa iJ 40% della super
ficie agricola tota le era suddiviso in piccoli appezzamen
ti privati (con una superficie media di circa 1,8 ettari) ali
mentando seri problemi per iI decollo di un vero merca
to fondiario e per la diffusione dell 'innovazione tecnolo
gica in agricoltura. Se si tengono in considerazione le 
condizioni atntali del settore primario rumeno e soprat
tutto le sue interconnessioIli con 10 scenario economico 
globale, allora diviene evidente come una serie di com
plesse questioni rimanga tunora apena. In primo Juogo 
emergono delle serie preoccupazioni circa gli attuali 
trend dell 'economia in connessione a potenziali gap nel
la produzione alimentare nazionale. In sosranza , senza 
una vera e propria "iniezione" di vitalita nell 'intera eco
nonlia, la Romania potrebbe scivolare inesorabi.lmente 
fra i cosiddetti Paesi -Iow income- con conseguenti ridot
te possibilira c1i sostenere il sistema agroalimenrare an
che attraverso le imponazioni . A11'interno di questo sce
nario, la parte pill debole della popolazione (owero i 
poveri che freqllentemente vivono nelle campagne) so
no direttamente esposti ai rigori dell 'intero processo; ba
sta pensare che la quota di reddito impiegata dalle fami
glie rumene per I'acquisto di cibo raggiunge, in media, 
circa il 60% dell 'intero reddito (58% nelle aree urbane ed 
iI 76% in quelle rurali). Non bisogna inoltre dimentica re 
che circa 1'80% dei prodotti alimentari consumaLi da una 
famiglia rumena derivano dall 'autoproduzione. La co m
plessit;1 di un sistema, come quello mow·ato nella figu
ra 1 e la realta degli scenari realizzatisi in Romania do
vrebbero far riflettere sui fatto che aumenti globali nella 
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produzione agricola nazionale non possono esse re con
siclerati come I'unico mezzo per ottenere miglioramenti 
nella performance del sisrema agricolo e nella produzio
ne alimentare. Basta pensare al ruolo fondamentale che 
viene giocato, in questo ambito, dal sistema distributivo. 
Abbiamo p il l volte evidenziato il ruolo cruciale del com
mercio per iI decollo dell 'economia rumena, ma la pre
senza di tante difficolr;1 logistiche, limiti nella b ilancia dei 
pagamenti e le continue difficolia nel sostenere le espor
tazioni possono contribuire concretamente a Iim.itare tut
ti i benefici del commercio . Spesso le esponazioni ven
gono impiegate per finan ziare le importazioni alimentari 
e di mangimi, COS! come di altri input e beni capita li in
dispensabili per migliorare le performance dell 'agricoltu
ra. Senza un miglioramento "qualitativo" delle tecnologie 
impiegate in agricolrura diffic ilmente questo scenario po
td essere modificato; si rrarta , ad esempio, di muovere 
concreri passi verso il miglioramento ed espansione del
I';:utuale rete di irrigazione le cui condizioni rappresenra
no uno dei limiti maggiori al decollo dell 'agricoltura rU
mena. Ogni progresso nel setrore primario appare in 
questo modo connesso all 'uso piu efficiente delle risor
se, ad un uso pill ra zionale delle sosranze impiegate per 
la protezione vegera le dagli agenti infestanti (con positi
ve ricadure di ca rattere ambientale), alia destinazione di 
appropriati investimenti per la ricerca, ad una migliore 
organizzazione e gestione delle imprese, all 'il1lroduzione 
cli adeguati incentivi all 'aclozione ciell 'innov3zione, aciun 
sistema efficiente di c0Il111nicazioni , di stracie e di ferro
vie. Tutto cia pua produrre imponanti effetti nell 'au
menta re la quantita e la qualita delle produzioni ; soprat
tutto delle infrastruttu re inefficienti possono impedire la 
diffusione dell 'innovazione nella stessa maniera in cui 
ostacolano la distribu zione degli input e la commercia
Iizzazione delle produzioni. L'intero sistema agricolo ru
meno subisce notevoli perdite proprio durante la fase di 
trasporto, di trasformazione e commercializzaz ione an
che perche in questi settori si concenrrano ancara moire 
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imprese di Stato che continuano ad agire come ai tempi 
della pianificazione centralizzata(5). Risulta piuttosto dif
ficHe quantificare queste perdite poiche esse variano in 
funzione delle condizioni c1imatiche, del tipo di produ
zioni, della quantita di tempo che intercorre fra la pro
duzione e 10 stoccaggio, la trasformazione, il trasporto, la 
commercializzazione ed il consumo finale. Anche se l'in
dividuazione delle cause di tali perdite rappresenta forse 
l'aspetto piu semplice dell a questione (mentre una valu
tazione puntuale ancora rima ne difficoltosa per il gran 
numero di informazioni che devono provenire da settori 
diversi), un approccio sistemico anche relativamente agli 
investimenti puo divenire estremamente utile ad esem
pio per conseguire un miglioramento della capacita del
le produzioni a sopravvivere durante la fase di postrac
colta. In tante circostanze si tratta anche di affrontare un 
preciso atteggiamento mentale; bisogna infatti far capire 
ai produttori che una piu efficiente fase di immagazzina
mento significa prolungare il tempo stesso dell'immagaz
zinamento. Cio vuole dire disporre di maggiori opportu
nim per sfruttare i prezzi rnigliori nei periodi piu favore
voli piuttosto che essere costretti a vendere la produzio
ne subito dopo la fase di postraccolta. Prezzi migliori vo
gliono dire inoltre aumentare e migliorare l'output con 
positivi incentivi nell'adozione di rnigliori tecnologie pre
raccolta. 

CONCLUSIONI 

Le esperienze maturate durante questi ultimi anni nei 
Paesi dell'Europa Centro-Orientale hanno inoltre evi
denziato come non possa essere identificabile una so
luzione "unica" od una tecnologia "appropriata" capaci 
di risolvere le tante condizioni problematiche che i si
sterni agricoli di questi Paesi presentano. In effetti la ri
duzione delle mega aziende agricole di Stato e delle 
mega cooperative non ha prodotto gli stessi positivi ri
sultati nella regione; "piccolo" non si e rivelato come 
l'optimum per tutti. Questa constatazione ha spinto ad 
una maggiore analisi a livello locale proprio per l'indi
viduazione di appropriate metodologie e tecnologie 
che possano mostrarsi efficaci all'interno di specifici 
tessuti sociali ed economici. E altresi abbastanza evi
dente che sono indispensabili molte misure per fare in 
modo che politiche, azioni, strategie e tecnologie pos
sano essere positivamente accettate dagli imprenditori 
locali e quindi funzionare efficacemente in queste 
realta. Le implicazioni di questo approccio nei confron
ti delle contraddizioni e dei paradossi del processo del 
postcomunismo sono molteplici. In primo luogo si trat
ta di riflettere suI fatto che non si puo credere che l'in
novazione tecnologica 0 le conoscenze scientifiche 
possano di per se risolvere questioni che sono invece 
legate all'ineguaglianza sociale in quanto risultato di er
ronee riforme e politiche economiche. AI contrario, non 
si puo continuare a sostenere che aumenti quantitativi e 
qualitativi delle produzioni possano essere conseguiti 
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nella regione senza l'introduzione di appropriate tecno
logie e conoscenze. L'impiego di strumenti quali prezzi 
ed altre misure economiche per stimolare la produzio
ne senza l'adozione di innovazioni tecnologiche e ge
stionali puo effettivamente produrre dei benefici nel 
breve periodo ma si e dimostrata un'opzione disastrosa 
nel lungo periodo con la creazione di ulteriori distor
sioni. In realta, le peculiarita e le contraddizioni del po
stcomunismo spingono all'adozione di analisi ed inter
pretazioni di vasto respiro che sappiano tenere nella 
giusta considerazione le complicate interconnessioni fra 
settori economici e gruppi sociali. Basta pensare che in 
scenari complessi come quello attualmente realizzatosi 
in Romania, il processo stesso di modernizzazione in 
agricoltura, un processo di per se indispensabile, po
trebbe apparire addirittura come un fattore di destabi
lizzazione se non inserito in un programma di recupero 
dell'intera societa. Le nuove tecnologie possono altera
re modelli di produzione e di distribuzione, indubbia
mente inefficienti, ma ormai consolidati con conse
guenti modificazioni sostanziali nell'organizzazione e 
strutturazione di questi stessi modelli; questo vuole dire 
procedere con decisione attraverso una serie di riforme 
radicali in agricoltura che siano tuttavia collegate alla ri
costruzione di molte componenti individuate nel dia
gramma della figura 1. Questa condizione puo contri
buire a spiegare perche molti politici dell'area conside
rano il fattore innovazione con una certa tiepidezza e 
perche frequentemente nuove tecnologie e metodolo
gie gestionali sono sostituite proprio da politiche mo
netarie, commerciali 0 sociali con il ricorso quindi ai 
sussidi che quasi mai tengono in considerazione le dif
ferenze fra produttori con differenti strutture di costi. 
Un esame attento delle condizioni in cui versa attual
mente il sistema agricolo rumeno evidenzia come esso 
sia sostanzialmente esposto ad una serie di rischi: in
nanzitutto il rischio di essere completamente scavalcato 
dall'evoluzione del quadro economico continentale. 
Inoltre esso si trova pericolosamente esposto ad una 
crescente dipendenza dal mercato degli input; non e da 
esc1udere nel breve periodo inoltre una probabile ridu
zione della popolazione rurale con una parallela gene
razione di cospicui flussi migratori verso le citta. 11 ri
schio maggiore e rappresentato dal fatto che il settore 
primario sembra del tutto impreparato a fronteggiare 
quella "condivisione del rischio" che derivera dall'inte
grazione verticale che progressivamente si realizzeci al
l'intemo della catena agroindustriale, divenendo quindi 
l'anello piu debole di tutta la catena. Certamente le po
litiche di supporto e le varie azioni non tempestive rap
presentano delle misure estremamente costose per 

e) L'azione combinata dell'inefficienza in tutti questi settori finisce con il 
rappresentare una delle cause per cui i costi di produzione, ad esempio del 
frumento. raggiungono in Romania i 140$ per tonnellata contro i 90$ del
l'Ungheria. 
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un'economia postcomunista come quella rumena; esse 
in conc1usione non fanno altro che ridurre gli spazi fi
nanziari per la ricerca scientific a e tecnologica. Questo 
aspetto deve essere considerato come un fattore chiave 
all'interno dell'attuale processo di ricostruzione del si
sterna agricolo; 10 sviluppo tecnologico, di cui l'intera 
economia rumena ha fortemente bisogno, non puo es
sere certamente frenato in un settore specifico, come ad 
esempio l'agricoltura poiche cio rischia di far squilibra
re pericolosamente l'intero sistema economico con l'at
tivazione di distorsioni che si realizzano, in modo parti
colare, nei settori che vengono tecnologicamente la
sciati indietro. L'apertura di un'economia con una lunga 
storia "insulare", la modernizzazione e la presenza di 
nuovi incentivi economici devono certamente essere 
considerati come positivi ingredienti indispensabili ana 
crescita, al cambiamento ed al progresso. Tuttavia, il 
processo del, postcomunismo presenta dei costi pecu
liari che devono essere tenuti in considerazione; allo 
stesso modo, pero, devono.essere valutati attentamente 
sia i costi che derivano dalla non adozione 0 dalla non 
tempestiva adozione delle misure necessarie alla gestio
ne del cambiamento sia le opportunita che 10 scardina
mento del precedente ordine continentale ha prodotto. 
In questo senso, bisognerebbe riflettere, sulle possibi
lita e capacit:l che l'intero sistema agricolo rumeno de
tiene per funzionare come un motore economico for
nendo quindi importanti contributi alla crescita econo
mica globale. Le possibilita di conseguire questa condi
zione sono strettamente legate ana capacita dell'intero 
sistema di ottenere soddisfacenti livelli di sviluppo al
l'interno di ogni singola componente e all'intensita del
le interrelazioni che le legano. AlIo stesso modo altre 
opportunita possono derivare dal grado e dalla velocita 
di specializzazione che il sistema puo mostrare nel pro
durre beni e servizi per i quali detiene dei vantaggi 
comparativi; cio spinge il sistema a focalizzare le risor
se migliori, gli investimenti, il capitale umano riducen
doli in quei comparti dove il vantaggio comparativo si 
e andato riducendo. I vantaggi comparativi non sono 
tuttavia statici, ma mostrano un certo grado di flessibi
lita, una condizione che puo essere affrontata positiva
mente solo se la ricerca, i sistemi formativi e le infra
strutture sono sufficientemente sviluppati poiche sono 
questi fattori che contribuiscono a spostare risorse da 
produzioni dove il vantaggio comparativo si sta ero
dendo verso quelle che invece tale vantaggio 10 stanno 
acquisendo. 11 conseguimento di questi obiettivi richie
de tuttavia un'inevitabile ripensamento nel ruolo dell a 
politic a e della burocrazia; la presenza e l'azione di una 
corruzione diffusa e l'ossificazione di una massiva bu
rocrazia possono impedire l'efficacia di qualsiasi piano 
di ristrutturazione e di recupero contribuendo pes ante
mente a peggiorare i caratteri di uno scenario gia di per 
se difficile. Per questa ragione, non dovrebbe essere 
mai trascurata la percezione che la gente comune, ed in 
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particolare quella del mondo rurale, ha nei confronti 
del sistema politico, economico e sociale in quanto ri
sultante dal confronto fra le aspettative e i risultati poli
tici ed economici; proprio con riguardo a queste consi
derazioni, puo divenire piu spiegabile quella prudenza, 
quello scetticismo, fino alIa complicita formale, che ha 
rapidamente rimpiazzato l'entusiasmo dei primi mo
menti del cambiamento politico ed economico. • 
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