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RUOLO DELL'AGRICOLTURA NELLA CLASSIFICAZIONE DEI PAESI 
IN VIA DI SVILUPPO E TRANSIZIONE 

La classificazione dei 
paesi in via di svi
luppo costituisce un 

campo di studio relativa
mente trascurato da parte 
degli economisti, soprat
tutto agrari, che si oc
cupano di economia dello 
sviluppo. 
Questo ambito analitico 
presenta applicazioni di di
versa natura che vanno al 
di la della semplice suddivi
sione basata suI livello di 
reddito pro capite, riscon
trabile scorrendo le princi
pali pubblicazioni statisti
che internazionali (FAO, 
World Bank, FMI, OEeD 
ecc .. ). Uno degli elementi 
di maggiore rilievo e rap
presentato ad esempio dal
le implicazioni che la di
stinzione dei Pvs tra paesi 
menD sviluppati (Pms) e 
paesi di nuova industrializ
zazione (Pni) presentano in 
termini di differenziazione 
delle politiche di aiuto, e di 
allocazione di risorse, da 
parte dei paesi donatori. 
Questa classificazione, 
adottata dai principali orga
nismi internazionali sopra 
citati, si basa su una nume
rosa serie di indicatori eco
nomici e sociali tra cui il 
reddito per abitante, illivel-
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ABSTRACT 

The scarce consideration of national and sector specificity has affected 
the efficacy of development policies choices in poorer countries. The 
agricultural sector plays a major role. This paper is aimed at evaluating 
the possibility of classifying less developed countries through an empir
ical validation of the classification hypotheses proposed by P.N. Mathur. 
Mathur subdivides less developed countries according to their suscepti
bility to different economic policy orientations and he focuses attention 
on the role of agriculture. The classification was made through cluster 
analysis. Five groups of countries were identified, having characters par
tially different from those assumed by Mathur. Two major orientations 
were observed. The former is the one of industrialiSing countries, where 
agriculture is oriented to domestic consumption (urban). In the latter, 
poor industrial development is associated with agricultural exports to 
supply strong currency reserves; this feeds a vicious circle of underde
velopment. The group of countries traditionally oriented towards agri
cultural exports as engine for development, as defined by Mathur, is 
small. The need is felt of revising the approaches traditionally adopted 
at the international level in development policies, in particular as far as 
agriculture of less developed countries is concerned. 

La faible consideration des specificites nationales et sectorielles a condi
tionne l 'efficacite des cboix politiques pour le developpement des econo
mies des pays plus pauvres. Le secteur agricole fOU un role imponant dans 
ce domaine. Ce travail vise a evaluer la possibilite de classifier les pays 
moins develop pes a travers une verification empirique des bypotbeses de 
classification de PN. Matbur. Celui-ci subdivise les pays moins developpes 
en fonction de leur susceptibilite vers differentes orientations de politique 
economique, focalisant I 'attention notamment sur le role du secteur agri
cole. La classification a ete faite a travers une analyse en groupes. On a 
identifw cinq groupes de pays, ayant des caracteres paniellement dif.fe
rents de ceux supposes par Matbur. Deux orientations principales ont ete 
decelees. La premiere est celle des pays en vole d'industrialisation ou I 'agri
culture est orientee vers la consommation interne (urbaine). La deuxieme 
est que le faible developpement industriel est accompagne par l'exponation 
agricole servant a alimenter les reseroes de devise fone, ce qUi favorise un 
cercle vicieux de sous-developpement. Peu imponant apparaft le groupe 
de pays traditionnellement orientes vers les exponations agricoles en tant 
que moteur du developpement, ainsi qu'il est defini par Matbur. On 
confirme la necessite de reviser les approcbes traditionnellement adoptees 
au niveau international dans les politiques de developpement, notamment 
pour ce qui est de l 'agriculture dans les pays moins developpes. 

arbitraria delle classi di in
tervallo adottate per la clas
sificazione dei Pvs; CiD e 
stato rilevato da L. Berlage 
e D. Terweduwe in una 
comparazione tra la classifi
cazione dei Pvs in Pms e 
Pni, da loro compiuta attra
verso la cluster analysis e 
l'analisi fattoriale, con la 
classificazione operata delle 
agenzie internazionali (L. 
Berlage, D. Terweduwe, 
1988, p .1528). 
A questo si accosta un filo
ne di ricerca piu generica
mente mirato a distinguere 
in modo formale i paesi svi
luppati ed in via di sviluppo 
(G. Dellaportas, 1983), 0 a 
classificarli in funzione del-
10 stadio di sviluppo rag
giunto (F. Vogel, 1993). 
Esistono altri studi classifi
catori orientati all'analisi dei 
fattori di sviluppo nei Pvs 
che sono invece riferibili in 
prevalenza al ruolo del 
commercio internazionale, 
o delle politiche commer
ciali. Questo approccio e 
conseguente al profondo 
interesse che, nell'ambito 
dell 'economia dello svilup
po, e stato dedicato al com
mercio internazionale ed al
le politiche di promozione 

10 di industrializzazione ed il grado di alfabetizzazione 
della popolazione adulta. 

delle esportazioni, quali 
strumenti decisivi nell 'indirizzare le strategie di sviluppo 
delle economie piu arretrate (W. Baer, 1972, B. Balassa, 
1978, pp. 181-89). Illimite di tale impostazione e dato perD dalla fissazione 
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Una classificazione dei Pvs in funzione del loro orienta
mento commerciale, ai fini dei valutare l'effetto e l'effi
cienza delle diverse politic he commerciali nella promo
zione dello sviluppo, e stata compiuta da diversi Autori 
(D. Salvatore e T. Hatcher, 1991), (L. Berlage, D. Terwe
duwe, 1988), (A. Koekkoe, 1992). 
In questi studi le ipotesi sono orientate in prevalenza a 
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dimostrare l'efficacia in termini generali di forme alter
native di orientamento delle politiche commerciali. 
Queste analisi , di tipo cross-country, tendono infatti ad 
isolare gruppi di paesi orientati in modo diverso (aper
tura ai mercati mondiali, sostituzione delle importazio
ni, neutralita) e confrontarne le performance economi
che. Il tentativo e quello di definire ricette per sviluppo 
applicabili in tutte le realta dei Pvs. Perplessita circa la 
correttezza di un'analisi cross-country sono state solle
vate dagli stessi autori . 
Non risultano pen") studi classificatori che tendano a va
lutare l'applicabilim di soluzioni diverse a contesti na
zionali e settoriali distinti. Il ruolo dell 'agricoltura, in 
questo contesto, risulta inoltre trascurato nonostante il 
ruolo centrale che questo settore riveste nell'economia 
e nell 'organizzazione sociale dei Pvs . 
Un contributo al superamento dei limiti analitici sino ad 
ora riscontrati viene fornito dall 'ipotesi di classificazio
ne dei paesi in via di sviluppo, definita da P. N. Mathur 
(P. N. Mathur, 1991). 
Da tale approccio e possibile derivare una serie di va
riabili che permettono di classificare i Pvs in gruppi di 
paesi omogenei rispetto all'applicazione di diverse stra
tegie di sviluppo economico, in cui il settore agricolo 
costituisce un elemento di forte caratterizzazione. 
L'obiettivo di questo studio e pertanto quello di effet
tuare un'analisi di tipo empirico, basata sull'ipotesi di 
classificazione formulata dall'economista indiano P. N. 
Mathur, per valutare la capacita delle variabili classifica
torie che da essa derivano, di identificare gruppi omo
genei di Pvs suscettibili di approcci differenziati allo svi
luppo. 
Sono stati anche inseriti i paesi dell'Est Europeo (eccet
to Ungheria e repubblica Ceca) che si trovano in una fa
se di aggiustamento strutturale dell 'economia. In questo 
ambito giocano un ruolo decisivo, oltre all 'intervento 
dei paesi sviluppati, gli indirizzi adottati ne lIe strategie 
di sviluppo. 
Per la classificazione dei Pvs si e usata la cluster analy
sis. 
A differenza di altri autori (L. Berlage, D. TelWeduwe, 
1988) non si e utilizzata l'analisi fattoriale al fine di de
terminare il set di variabili classificatorie; l'adozione di 
uno schema teorico di riferimento non rende infatti ne
cessaria tale tecnica, volta proprio alIa ricerca di varia
bili esplicative in assenza di un chiaro quadro teorico. 

1. L'APPROCCIO TEORICO : LA CLASSIFICAZIONE DEI PVS 
IN FUNZIONE DI STRATEGIE DI SVILUPPO DIVERSIFICATE 

La classificazione dei Pvs in funzione di strategie di svi
luppo differenziate definita dall'economista indiano P. 
N. Mathur (P. N. Mathur, 1991 pp.77-79) parte dai se
guenti presupposti: 
- Le economie dei paesi in via di sviluppo non sono ad 
uno stadio di sviluppo comparabile a quello dei paesi 
europei nella fase tradizionale, precedente al decollo, 
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COS1 come definita da Walter Rostow (Rostow W.W., 
1960). 
-I percorsi dello sviluppo nei Pvs sono quindi condi
zionati da diversi tipi di vincoli che variano sia nel tem
po che nello spazio e le esperienze mutuate dallo stu
dio dello sviluppo delle economie industrializzate non 
sono applicabili a tali realta; 
- questi vincoli sono legati sia alIa struttura economica 
interna che alle relazioni economico-politiche interna
zionali; 
-la teoria dello sviluppo, e le linee guida delle politiche 
di sviluppo fissate dagli organismi internazionali, devo
no esse re differenziate in funzione delle diverse tipolo
gie di Pvs; 
-e quindi necessario raggruppare i Pvs in funzione di 
quelle caratteristiche e vincoli, interni ed internazionali, 
che rendono necessari nuove teorie e nuovi approcci 
di politica economica. 
L'Autore, oltre a definire le caratteristiche dei diversi 
gruppi di paesi, identifica possibili strategie alternative 
di intervento; vengono evidenziati soprattutto gli aspet
ti problematici, i dilemmi, che spesso i Pvs devono 
fronteggiare per uscire dal sottosviluppo. 
L'ambito di questo studio non e pera volto a definire 
soluzioni, ma piuttosto ad evidenziare la potenzialita in 
termini analitici dell'approccio classificatorio adottato. 
A fronte di tali premesse si espone in sintesi la classifi
cazione proposta da P. N. Mathur: 

Paesi vincolati dalla disponibilita di forza lavoro 
(Labour-constrained) 
Questi paesi mostrano una struttura duale dell 'econo
mia; ad un'attivita agricolo-artigianale quasi autosuffi
ciente, che fa riferimento a mercati locali e presenta una 
tecnologia produttiva arretrata, si affiancano settori pro
duttivi di tipo moderno. Questi ultimi, piu sviluppati 
sotto il profilo tecnologico, sono orientati verso l'espor
tazione dei loro prodotti suI mercato internazionale, ma 
incidono in modo limitato suI prodotto interno del Pae-
se. 
Poiche la situazione economica di questi paesi e vinco
lata dalla scarsita relativa di forza lavoro, il risultato del 
comparto tradizionale e fortemente correlato alle varia
zioni della quota di occupati in esso presente. Cia im
plica che, con 10 sviluppo del resto dell'economia ed in 
assenza di progresso tecnico in agricoltura, il numero di 
lavoratori agricoli e destinato a decrescere come pure la 
produzione agricola . 
Un modo per armonizzare la crescita della produzione 
agricola allo sviluppo del sistema economico, e quello 
di utilizzare tecniche risparmiatrici di lavoro per favori
re una fuoriuscita della forza lavoro occupata in agri
coltura, garantendo allo stesso tempo adeguati consumi 
alimentari alle popolazioni urbane, 0 non occupate in 
agricoltura. 
Il problema, da un punto di vista economico, si fa par-
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ticolarmente complesso e grave per il fatto che l'au
mento della produzione di alimenti per il consumo in
terno richiede l'irnportazione di mezzi tecnici. Questi 
vanno pagati in valuta estera, ottenibile attraverso un 
aumento del commercio con l'estero, prevalentemente 
basato su materie prime agricole. 
Se i prezzi dei prodotti agricoli per il consumo interno 
potessero essere aumentati fino al punto di rendere 
economicamente sostenibile l'impiego di tecniche ri
sparmiatrici di lavoro, dovrebbero aumentare di conse
guenza i salari agricoli minimi sia dei lavoratori del set
tore tradizionale che di quello moderno. Questo a sua 
volta aumenterebbe anche il prezzo delle merci espor
tate, rendendo menD competitive le esportazioni e ridu
cendo le entrate di valuta estera. 
Il trasferimento di risorse dagli altri settori verso l'agri
coltura, al fine di sostenere i redditi, senza aumentare i 
prezzi all'esportazione, risulta particolarmente difficile 
in questi paesi dato 10 scarso sviluppo delle attivita non 
agricole. 
Le conseguenze di tale dilemma, sotto il profilo sia teo
rico che della formulazione di politic he di sviluppo so
stenibili in questi tipi di paesi, sono diverse; l'offerta di 
una sufficiente quantita di alimenti per il consumo in
terno dovra basarsi sull'aumento della produttivita del
l'agricoltura, mantenendo un prezzo dei prodotti agri
coli sufficientemente basso, tale da non ridurre la com
petitivita delle esportazioni suI mercato internazionale. 

Paesi vincolati dalla disponibilita di terra 
(Land-constrained) 
Come per la precedente classe la produzione agricola 
in questi paesi e orientata prevalentemente verso il con
sumo interno e le produzioni sono labour intensive, uti
lizzando prevalentemente forza lavoro scarso capitale, 
con un livello tecnologico non avanzato. 
In questi tipi di economie e pero la terra, piuttosto che 
illavoro, a costituire un vincolo allo sviluppo. 
Questo implica che, con le attuali tecniche di produzio
ne, illivello di sviluppo economico non e sufficiente ad 
impiegare l'intera forza lavoro. C'e una notevole quan
tita di forza lavoro sottoimpiegata che non puo essere 
utilizzata fuori dal settore tradizionale, poiche l'econo
mia non e in grado di produrre una sufficiente quantita 
di prodotti alimentari per soddisfare l'eventuale crescita 
del consumo interno. 
La produzione agricola per l'export, anche se limitata, 
riduce ulteriormente la disponibilita potenziale di pro
dotti agricoli per il consumo interno. Cio e dovuto alIa 
riduzione della terra disponibile per produzioni desti
nate al consumo interno e non all'insufficienza della 
forza lavoro. 
La forza lavoro sottoimpiegata non puo essere quindi 
utilizzata in settori extra-agricoli, senza aumentare la 
produzione di beni di consumo alimentari. 
Diversamente rispetto al caso dei paesi vincolati dalla 
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forza lavoro, un aumento nell 'attivita non agricola uc;
l'economia non diminuisce pero la produzione agrico
la. Anche in questo gruppo di paesi si presenta il di
lemma legato alIa necessita di aumentare la produttivita 
agricola, mantenendo un adeguato potere di acquisto 
dei salari, e livelli di prezzo competitivi all 'esportazione. 
Alcuni dei grandi paesi in via di sviluppo che Mathur 
ipotizza facciano parte di questa categoria (Egitto e In
dia) hanno provato a fronteggiare il problema tentando 
di modernizzare alcune delle loro branche dell 'agricol
tura; questo e stato ottenuto usando input importati, ma 
anche sovvenzionandole direttamente 0 indirettamente 
(es. sgravi fiscali e sostegno del prezzo alIa produzione) 
in modo tale da non squilibrare la struttura dei prezzi 
relativi. 
Questo non comporta un effetto sfavorevole suI merca
to di esportazione, sviluppato sulla base di lavoro a bas
so costo. I sussidi devono pero direttamente 0 indiret
tamente provenire dagli altri settori dell 'economia, at
traverso prelievi fiscali sulle attivita produttive e sui 
consumi riducendo gli investimenti non agricoli e quin
di il potenziale di crescita dell 'economia. 
Il tasso di crescita relativamente basso di questi paesi, 
secondo Mathur, puo essere parzialmente attribuito al 
costa di questa soluzione; questo percorso non e pero 
attuabile per i paesi piu piccoli, con un consumo inter
no limitato, 0 per quelli che non hanno un settore in
dustriale e dei servizi che possa sostenere tale sforzo. 
In questi ultimi paesi la popolazione ridotta e 10 scar
sissimo sviluppo dei settori extra-agricoli necessitano di 
essere studiati come una separata sottoclasse per ap
profondire l'analisi dello sviluppo. 

Paesi con scambi obbligati con l'estero 
(Export-constrained) 
In questo terzo gruppo sono comprese nazioni storica
mente vincolate allo scambio con i mercati mondiali. 
Queste presentano uno sviluppo duale dell 'economia 
nel settore agro-zootecnico; presentano un settore agri
cola di tipo "tradizionale" a cui e affiancato un settore 
agricolo per l'export sostenuto, e in parte vincolato, dal
la forza lavoro proveniente anche dal settore tradizio
nale, soprattutto nelle fasi di raccolta. Il livello tecnolo
gico delle produzioni agricole destinate all'esportazione 
e piuttosto elevato, grazie all 'importazione di input dai 
mercati internazionali. Il fattore terra e largamente di
sponibile, e relativamente scarsa la necessita di forza la
voro, mentre i salari sono mediamente piu alti rispetto 
agli altri tipi di paesi in via di sviluppo. Questi paesi so
no pero dipendenti dalle fluttuazioni internazionali del 
prezzo dei prodotti esportati. Il livello degli scambi con 
l'estero, come gia precedentemente accennato, e neces
sariamente elevato, sia per l'acquisto di input necessari 
al settore agricolo, sia per i beni di consumo per la po
polazione. 
I settori non agricoli sono relativamente poco sviluppa-
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ti; una delle concause del mancato decollo industriale e 
da attribuire alla relativamente ridotta domanda interna 
che in questi paesi e legata sia all 'ineguale distribuzio
ne dei redditi che alla scarsa dimensione demografica. 
Essendo questi paesi specializzati in pochi prodotti agri
coli per l'esportazione, le loro economie sono forte
mente influenzate dalle fluttuazioni internazionali dei 
prezzi di questi beni, presentando periodic he crisi eco
nomiche. 
La forte instabilita di tali economie alimenta la sfiducia 
degli investitori sia interni sia esteri, alimentando un cir
cola vizioso che ostacola 10 sviluppo, soprattutto nei 
settori extra agricoli . 

Paesi esportatori di petrolio 
Un'altra categoria di paesi in via di sviluppo sono i pro
duttori di petrolio. Questi possono essere divisi in due 
sottogruppi. Il primo e costituito da paesi con un retro
terra economico caratterizzato da una significativa 
quantita di terra arabile e di popolazione. Questi paesi 
possono essere assimilabili ai precedenti tre tipi di pae
si esaminati, come evidenzia 10 stesso Mathur (P.N. 
Mathur, 1991, p.85). 
L'altro gruppo e formato da un insieme di entita sovra
ne che hanno una dimensione economico-demografica 
trascurabile. La loro ridotta popolazione presenta un 
elevato reddito pro capite, basato esclusivamente sulla 
vendita del petrolio. 
L'identificazione di questogruppo di paesi e scarsa
mente rilevante i fini del presente studio. 
Per le ragioni sopra esposte la categoria paesi esporta
tori di petrolio e stata esclusa dallo studio, anche per la 
difficolta di reperire informazioni significative per i pic
coli paesi, praticamente assimilabili a piattaforme petro
life re off-shore. 

2. LE VARIABILI ECONOMICHE INSERITE NEL MODELLO 

DI CLASSIFICAZIONE DEI PVS 

Le variabili inserite nel modello di classificazione dei 
Pvs (tramite cluster analysis) , per una prima verifica 
delle teorie di PN Mathur sono riportate in tabella 1. I 
dati fanno riferimento a valori medi per il triennio 
1991/ 1993. 
Le fonti principali sono costituite dalla Banca Mondia

le (World Bank, 1995) e FAO (FAO, 1996). Alcune inte
grazioni sono derivate dalle informazioni on line pro-

Tab.1 Variabiti utitizzate nella cluster analysis. 

VARIABILE I UNITA' DI MISURA 

1. INTPOP ; dimensione della popolazionel terra arabile N.abitanti/ha 
2. EXPA ; export agricolol export totale % *10 
3. RESCER ; rese di cereali q/ha 
4. DIMPOP ; dimensione popolazione . 000 abitanti 
5. IND ; Pil industrialel Pil totale % *10 
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dotte dalla Central Intelligence Agency (CIA, 1996). 
La variabile INIPOP, (intensita della popolazione) rive
ste notevole importanza nel modello di classificazione 
dei Pvs; ad essa e affidato il compito di distinguere in 
diversi gruppi i paesi vincolati dalla scarsita di forza la
voro (labour-constrained) , da quelli in cui I'elemento 
vincolante e rappresentato dalla scarsita di terra Cland
constrained). Questa distinzione avviene in base all'in
tensita di popolazione per ettaro di superficie agricola 
arabile; i paesi vincolati dalla disponibilita di forza la
voro presentano valori inferiori rispetto a quelli vinco
lati dalla disponibilita di terra. 
La variabile economic a EXPA, rappresenta il rapporto 
tra I'export del settore agricolo e I'export totale espres
so in percentuale, indica il grado di importanza del set
tore agricolo rispetto agli scambi con I'estero. 
La suddetta variabile permette quindi di evidenziare il 
grado di dipendenza dalle esportazioni agricole, identi
ficando il gruppo dei paesi vincolati prevalentemente 
dalle esportazioni agricole. 
La resa dei cereali RESCER, espressa in quintali per et
taro, e stata introdotta come indicatore dellivello di tec
nologia presente nel settore agricolo, che si riflette sul
le rese produttive. Questo consente di separare i paesi 
in base alla necessita di sostenere il trasferimento di la
voro dall 'agricoltura ad altri settori. 
Rese produttive relativamente alte sono inoltre caratte
ristiche dei paesi vincolati all'export agricolo. 
La relazione sopra indicata, tra il livello di tecnologia 
presente (meccanizzazione, fertilizzazione, sementi se
lezionate ecc.) e rispettive re se produttive, puo essere 
pero influenzata dalle condizioni naturali particolar
mente favorevoli 0 sfavorevoli che nascondono in par
te il ruolo delle tecnologie utilizzate. 
Si e pensato di utilizzare la variabile DIM POP (dimen
sione della popolazione), espressa in milioni di abitan
ti; il suo compito, all'interno del modello predisposto, e 
formare all'interno delle categorie di paesi vincolati dal
la disponibilita di terra ulteriori sottogruppi, vincolati 
dalla disponibilita di forza lavoro e degli esportatori ob
bligati. 
Questi sottogruppi spiegano le diverse potenzialita e 
possibilita di sviluppo del mercato interno; sottolineano 
inoltre la presenza del vincolo allo sviluppo rappresen
tato dalla necessita di ricorrere all 'esportazione; il ricor
so all 'esportazione e necessario, in paesi con popola
zione ridotta, per sostenere un mercato sufficientemen
te ampio da consentire 10 sviluppo di attivita che ri
chiedono forti economie di scala, elevate dimensioni 
produttive e ad acquisire risorse economiche da trasfe
rire nel settore agricolo. 
L'ultima variabile economica inserita nel modello e IND, 
rapporto espresso in percentuale tra il Pil industriale e 
quello totale prodotto dal paese . 
Questa importante variabile dovrebbe discriminare i di
versi gruppi all 'interno dei paesi vincolati dalla disponi-
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bilita di terra, 0 forza lavoro 0 "obbligati" alle esporta
zioni, con diversi gradi di industrializzazione. 
Cia e importante per cap ire le diverse possibilita di svi
luppo economico in generale e del settore agricolo in 
particolare, che pub essere sostenuto e modernizzato 
da un comparto industriale in grado di sostenere il pe
so economico del trasferimento di risorse all'agricoltura. 

3. IL METODO ADOTTATO: LA CLUSTER ANALYSIS 

Le variabili sono state utilizzate all'interno di una cluster 
analysis non gerarchica. 
Sono state eseguite diverse elaborazioni, variando il nu
mero dei gruppi per verificare quale elaborazione si 
adattasse maggiormente a classificare i paesi in via di 
sviluppo esaminati. Nello specifico, si e cercato di otte
nere un numero di gruppi oltre il quale i raggruppa
menti risultano stabili, cioe in cui i gruppi ulteriori con
tengono solo pochi paesi con distanze poco significati
ve rispetto ai gruppi di origine. Successivamente si e 
passati a valutare i coefficienti di correlazione tra le va
riabili economiche, per verificare l'eventuale presenza 0 

menD di "doppioni", ovvero di variabili fortemente cor
relate e quindi ridondanti (tabella 2). 
E stato anche necessario procedere alla standardizza
zione delle variabili economiche utilizzate (Z-score) , 
per eliminare le differenze esistenti tra le diverse unita 
di misura. 
A questo punto si e anche provveduto a "eliminare" i 
paesi con valori estremi (outliers), poco affidabili, che 
avrebbero modificato i valori medi e le deviazioni stan
dard delle variabili, influenzando la formazione dei 
gruppi in modo scorretto. Le variabili inserite in un pri
mo momento nell 'elaborazione della cluster non gerar
chica sono state : INTPOP, EXPA, RESCER, DIMPOP e 
IND. 
Le elaborazioni ottenute hanno portato alla formazione 
di gruppi eccessivamente influenzati dal peso della di-

Tab. 2 Coefficienti di corre/azione tra /e variabili economiche utilizzate. 

I EXPA I INTPOP I IND 

EXPA - -.0300 -.3424 
INTPOP - - - .0847 
INO - - -
RESCER - - -

Tab. 3 Va/ori centrali dei gruppi espressi in va/ori non standardizzati. 

Gruppi 

I 
INTPOP 

I 
EXPA % 

I 
RESCER 

n. ab./ha q/ ha 

1 15,4 28,6 14,5 
2 5,0 63,4 18 ,1 
3 3,2 10,1 21 ,6 
4 4,8 17,1 12 ,1 
5 12,0 10,4 36,8 
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mensione della popolazione rispetto alle altre variabili. 
Si e quindi pensato di escludere la variabile economica 
DIMPOP. 
I risultati ottenuti attraverso la successiva elaborazione 
tramite cluster non gerarchica hanno portato alla for
mazione di cinque raggruppamenti (tabella 4) i cui va
lori centrali sono riportati in tabella 3. 

4. RiSULTATI 

4.1 Caratteristiche dei gruppi definiti dalla cluster 
analysis 
La classificazione adottata ha portato alla definizione di 
cinque classi di paesi in via di sviluppo (tabella 5 e fi
gura 1). 
Gruppo 1 
In questo primo gruppo sono compresi tredici paesi il 
cui vincolo allo sviluppo e rappresentato dalla scarsita 
di terra disponibile, in presenza di una notevole inten
sita di popolazione per ettaro di superficie arabile 05.4 
abitanti di media). 
Questi paesi sono inoltre caratterizzati da un buon li
vello di esportazioni agricole suI totale delle esportazio
ni (28,6%), ma con rese di cereali basse 04,5 qlha di 
media) e presentano un comparto industriale scarsa
mente sviluppato 07,7% e il rapporto tra Pil industria le 
e il Pil totale. In termini di peso suI totale dei Pvs rap
presentano 1'1,1% del Pil Agricolo, 1'1,1% dell 'export 
agricolo e 1'1,6% della popolazione. In media la dimen
sione territoriale e demografica di questi paesi e ridotta, 
il peso dei mercati interni come motore dello sviluppo 
e pertanto poco significativo. 
Gruppo2 
Comprende trentasette paesi il cui vincolo allo sviluppo 
e rappresentato dalla scarsita di forza lavoro disponibi
le; l'intensita di popolazione per ettaro e infatti bassa (5 
ab.!ha di media). I paesi appartenenti a questo gruppo 

I RESCER 

-.1635 
.1949 
.3596 

-

I 
IND % 

17,7 
20,3 
42,9 
20,1 
33,5 

sono caratterizzati da un elevatissi
mo grado di esportazioni agricole ri
spetto al totale delle esportazioni 
(63,4% di media), con rese di Cerea
li di livello medio basso 08,1 q/ ha 
di media) e presentano un settore 
industriale poco sviluppato (20,3% 
di media e il rapporto fra Pil indu
striale e Pil totale). 
I paesi di questo gruppo sono loca
lizzati prevalentemente in America 
Latina, Africa ed ex repubbliche so
vietiche dell'Asia. 
Se considerati complessivamente i 
paesi appartenenti a questo gruppo 
hanno un peso scarso rispetto al to
tale dei Pvs, nonostante il loro ele
vato numero.; rappresentano infatti 
il 2,3% del Pil agricolo, il 7,4% del-
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Tab. 4 I gruppi di paesi definili dal/a cluster analysis. 

GRUPPO 1 

I 
GRUPPO 2 

I 
GRUPPO 3 

I 
GRUPPO 4 

I 
GRUPPO 5 

13 Paesi 37 Paesi 20 Paesi 40 Paesi 14 Paesi 

Barbados Argentina Madagascar Bielorussia Afganistan Mauritania Bangladesh 
Bhutan Belize Malawi Brasile Albania Mongolia Cile 
Congo Bosnia H. Mali Bulgaria Algeria Marocco Cina 
Ghana Burkina Faso Birmania Estonia Angola Mozambico Croazia 
Guadalupe Burundi Nicaragua Iran Armenia Namibia Egitto 
Haiti Colombia Panama Iraq Azerbaijan Nepal Indonesia 
Israele Costa Rica Paraguay Lettonia Benin Niger Corea DPR 
Giamaica Cuba Ruanda Libia Bolivia Pakistan Malesia 
Giordania Cipro Sudan Lituania Botswana Peru Filippine 
Kenya Costa d' Avorio Swaziland Messico Cambogia Senegal Slovacchia 
Libano Dominica Tanzania Moldavia Camerun Sierra Leone Slovenia 
Liberia Ecuador Turkmenistan Nigeria Capo Verde Somalia Suriname 
Sri Lanka El Salvador Uganda Polonia Rep. Centroafr. Siria A.R. Turchia 

Eritrea Uruguay Romania Ciad Tajikistan Vietnam 
Etiopia Uzbekistan Russia Gabon Togo 
Figi Zimbabwe Sud Africa Gambia Tunisia 
Georgia Tailandia Guinea Yemen 
Guatemala Ucraina India Zaire 
Guinea B. Venezuela Kazakistan Zambia 
Honduras Yugoslavia Laos 
Kyrgyzstan Macedonia 

Tab. 5 Peso principali indicatori statistici relatM ai gruppi di Pvs sui totale mondiale. 

I 
GDP I GDP AGR IGDP N. AGR I IMP. AGR I 

GRUPPI $ corr(miL) $ corr (miL) $ corr(miL) $ corr(miL) 
01 PVS 
GRUPPO 1 0,5% 1,1% 0,5% 1,6% 
GRUPPO 2 2,3% 6,9% 2,0% 2,3% 
GRUPPO 3 9,1 % 16,8% 8,6% 9,5% 
GRUPPO 4 2,6% 10,4% 2,1% 4,1% 
GRUPPO 5 4,5% 15,8% 3,9% 7,2% 
TOT PVS 19,00% 51 ,00% 17,10% 24,70% 

I'export agricolo e il 6,8% della popolazione, sui totale 
dei Pvs esaminati. 
Gruppo 3 
In questo gruppo, sono compresi venti paesi in cui il 
vincolo allo sviluppo e rappresentato anche qui dalla 
scarsita di forza lavoro e da una intensita di popolazio
ne molto bass a (3,2 abitantilha di media). I paesi ap
partenenti a questo gruppo sono caratterizzati da un 
basso livello di esportazioni agricole rispetto al totale 
delle esportazioni 00,1% di media), da rese in cereali di 
livello medio alto (21,6 q/ ha di media) e da un settore 
industriale molto sviluppato (42,9% di media come rap
porto tra Pi! industriale e Pi! totale) . Se considerati 
complessivamente, i paesi appartenenti a questo grup
po hanno un peso significativo rispetto alla globaliti dei 
Pvs esaminati; rappresentano infatti il 9,1% del PIL, 
16,8% del Pil agricolo, 8% dell'export agricolo e il15,8% 
della popolazione. Di questo gruppo fanno parte molte 
nazioni esportatrici di petrolio, sono quasi assenti i pae
si africani, eccetto Libia, Nigeria e Sudafrica . 
Gruppo4 
A questo gruppo appartengono quaranta paesi il cui 
vincolo allo sviluppo e rappresentato dalla scars ita di 
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EXP. AGR I POP. TOT I SUP. COLT I IMP. TOT I EXP. TOT 

$ corr(miL) (,000 ab.) (.000 ha) $ corr(miL) $ corr(miL) 

1,1% 1,6% 0,4% 1,2% 0,7% 
7,4% 6,8% 7,1% 1,7% 1,4% 
8,0% 15,8% 25,5% 7,6% 7,9% 
2,6% 24,9% 21,9% 2,6% 2,3% 
9,0% 33,1% 11,5% 9,3% 9,0% 

28,10% 82,20% 66,40% 22,40% 21 ,30% 

forza lavoro disponibile e da una bassa intensita di po
polazione (4,8 abitantilha di superficie arabile). Sono 
caratterizzati da un relativamente basso livello di espor
tazioni agricole rispetto al totale delle esportazioni 
07,1% di media), con rese di cereali modeste 02,1 
q/ ha di media) ed un settore industriale poco sviluppa
to (20,1% i! rapporto tra Pil industriale e Pil totale). Se 
considerati complessivamente, hanno un peso scarso ri
spetto al totale dei Pvs; inoltre l'India presenta un peso 
in termini di Pil circa pari alla meta dell 'intero gruppo. 
Questi paesi rappresentano il 2,6% del Pil totale, il 
10,4% del Pil agricolo, il 2,6% dell'export agricolo ed il 
24,9% della popolazione di tutti i Pvs esaminati. Sono 
qui rappresentati i paesi menD sviluppati dell'Mrica e 
dell 'Asia. India e Pakistan, pur appartenendo a questo 
gruppo, si trovano al confine tra gruppo 4 e 5. 
Gruppo5 
Questo ultimo gruppo comprende quattordici paesi il 
cui vincolo allo sviluppo e rappresentato dalla scarsita 
di terra disponibile, in presenza di una elevata intensita 
di popolazione 02 abitantilha sup. arabile). Questi so
no poi caratterizzati da uno scarso livello delle esporta
zioni agricole sui totale delle esportazioni (10,4% di me-
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dia) e da rese in cereali relativamen
te alte (36,8 q/ ha di media); presen
tano poi un comparto industriale 
sviluppato (33,5% di media, del Pil 
industriale suI Pil totale). Questo 
gruppo ha un peso estremamente 
rilevante, rispetto al complesso dei 
Pvs esaminati, rappresentando il 
19% del Pil totale, il 51% del Pil agri
colo, il 28,1% dell' export agricolo e 
1'82,2% dell a popolazione analizzata 
ne! presente studio. Si ricorda pero 
che la sola Cina concentra il 41,7% 
:lel Pil dell 'intero gruppo. Di questo 
gruppo fanno parte principalmente 
i paesi di nu ova industrializzazione 
de! sud-est asiatico ed i paesi del
l'Europa orientale. 

4.2. Discussione dei risultati 

[ risultati ottenuti presentano un primo contributo alIa 
valutazione empirica dell 'ipotesi di Mathur. 
Risulta pertanto necessario definire con precisione i li
miti di quest'analisi di raggruppamento per valutarne 
correttamente le conseguenze sia suI piano teorico-me
todologico che su quello informativo. 
In primo luogo occorre ricordare che le variabili utiliz
zate per la definizione dei gruppi non colgono in ma
niera esaustiva tutti i fattori che caratterizzano i diversi 
raggruppamenti, cosl come definiti nell'ipotesi di par
tenza. Fra questi non sono inclusi il livello dei salari 
agricoli, la quantita ed il valore dell 'importazione per 
l'agricoltura oltre alIa produttivita delle colture destina
te al consumo interno. Questo a causa sia della non di
sponibilita dei dati per un numero rilevante di paesi, 
che della loro scarsa affidabilita. 
A questo si aggiunge l'esclusione della dimensione de
mografica dei paesi che, seppur disponibile, e stata ri
mossa dal modello a causa dell 'eccessiva influenza sul
la definizione dei gruppi. 
Occorre poi ribadire che per molti paesi in via di svi
luppo le statistiche disponibili sono spesso scarsamente 
affidabili e , quando inserite in un'analisi di tipo quanti
tativo come la cluster, possono condizionare in manie
ra distorcente la formazione dei gruppi in modo piu ac
centuato rispetto ad analisi di tipo qualitativo. 
L'utilizzo di statistiche ampiamente aggregate puo ri
durre il problema, ma sicuramente non eliminarlo. 
Sotto il profilo metodologico occorre ricordare che la 
correttezza della classificazione non puo essere valuta
ta in termini probabilistici. Quest'elemento risulta di 
estrema importanza ai fini di un corretto utilizzo delle 
informazioni scaturite dalla cluster analysis. 11 loro si
gnificato e infatti di tipo esplorativo. Le ipotesi formula
te necessitano quindi di verifiche piu robuste sotto il 
profilo della significativita statistica. 
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In ultimo la valenza dei valori centrali dei gruppi nella 
definizione di un livello "assoluto" delle caratteristiche 
dei paesi classificati (apertura dei mercati, livello di in
dustrializzazione, ecc.) risulta difficilmente oggettivabi
le. Relativamente alle conseguenze teoriche dei risultati 
ottenuti si puo affermare che le ipotesi che scaturisco
no dai valori medi dei gruppi ottenuti in parte modifi
ca no l'impostazione di Mathur. I risultati emersi eviden
ziano infatti alcune discordanze rispetto all 'ipotesi clas
sificatoria proposta da Mathur. Nei gruppi di paesi in 
cui il vincolo allo sviluppo e rappresentato dalla scarsita 
di forza lavoro, sono presenti molti stati in cui la sce Ita 
di specializzazione verso l'esportazione di beni agricoli 
di tipo "coloniale" 0 di altri prodotti (cereali, oleagino
se e came) , non avviene nel contesto definito da 
Mathur. Questi paesi, localizzati di solito nel continente 
Africano, associano ad un'agricoltura arretrata, non in 
grado di sostenere adeguatamente la domanda interna, 
la ne cess ita di esportare prodotti agricoli verso i paesi 
sviluppati. Piu in generale si osserva che molti tra i pae
si piu poveri, sia vincolati dalla forza lavoro sia dalla ri
sorsa terra, presentano anche una forte incidenza del
l'esportazione agricola suI totale delle esportazioni. Po
chissimi sono i paesi ascrivibili alIa classe dei paesi vin
colati all 'esportazione secondo l'ipotesi formulata da 
Mathur (Argentina e qualche paese del centro America). 
All'interno di questa categoria si trovano i paesi "obbli
gati" ad attuare questa strategia, al fine di allargare un 
mercato interne insufficiente rispetto alle potenzialita 
produttive, specie del settore agricolo. 
Nei paesi vincolati dalla disponibilita di terra del grup
po 5, si e gia avviata una fase di sviluppo industriale, 
accompagnato da una relativamente alta produttivita 
agricola. Questi paesi si sono orientati verso una pro
duzione agricola destinata in prevalenza al consumo in
terno; l'esportazione e invece sostenuta dal settore in
dustriale. Gli orientamenti scaturiti da questi risultati 
confermano l'importanza della dimensione storica nella 
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classificazione dei Pvs e nella valutazione delle strategie 
di sviluppo. Viene confermata invece la validita dell 'ap
proccio classificatorio; questi esprime variabili in grado 
di definire la presenza di strutture economiche nazio
nali diversificate che implicano strategie di sviluppo 
coerenti sia a livello nazionale che settoriale. 

5. CONCLUSION! 

Il presente lavoro induce quindi ad un riesame dell a ri
levanza di alcune discussioni suI ruolo dell 'agricoltura 
nello sviluppo economico dei Pvs. 
Se, come appare dai risultati, il settore agricolo assume 
sempre piu importanza quale base alimentare per i con
sumi interni di una popolazione che si trasferisce dal 
settore agricolo ai settori non agricoli, il ruolo dell 'aper
tura dei mercati agricoli ai mercati mondiali come mo
tore diretto dello sviluppo dei Pvs, assume un carattere 
di marginalita, tranne poche eccezioni. 
Questo appare inoltre confermato dalla presenza di nu
merosi paesi in cui l'orientamento verso l'esportazione 
dei beni agricoli si accompagna al mancato sviluppo di 
una domanda interna; cia determina un'esportazione 
agricola che, oltre a costituire un modo inefficiente di 
promuovere 10 sviluppo economico, depaupera di ri
sorse alimentari potenzialmente disponibili la popola-

Figura 1- Classijicazione dei Paesi in via di sviluppo e Iransiz ione. 
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zione locale. La revisione delle strategie di cooperazio
ne allo sviluppo da parte della UE sembra prendere at
to di questi elementi, anche se non in maniera diretta. 
Nella revisione del trattato di Lome tra DE e paesi ACP 
(Africa, Caraibi, Pacifico) viene infatti ridotto notevol
mente il peso degli accordi STABEX per la stabilizzazio
ne dei redditi delle esportazioni agricole, potenziando 
invece tutti gli aspetti legati allo sviluppo strutturale ed 
infrastrutturale dell'economia, oltre a quei processi che 
possono aiutare l'inserimento delle economie nel mer
cato globale (AA.W.,1996). In questo contesto di ac
cordi di nuova generazione il ruolo dell 'export agricolo 
quale motore di sviluppo e quindi notevolmente ridi
mensionato e rientra piuttosto nel quadro di una gene
rale liberalizzazione dei comrnerci, conseguente agli ac
cordi GAIT e WTO. 
Inoltre l'attuale raggruppamento dei paesi ACP, aggre
gatosi in funzione di passati rapporti coloniali con le 
nazioni dell 'Dnione Europea, dovrebbe cessare di esi
stere dopo l'anno duemila, allo scadere del trattato 
Lome IV; quest'ultimo non risulta piu funzionale all'ap
plicazione indistinta degli accordi di cooperazione, da
te le profonde diversita esistenti tra i paesi ACP (c. Za
nasi, 1998). 
Dati tali premesse si possono quindi indicare gli ulte-

Paesi del mondo 

Gruppi 
~ 1 (13) 

• 2 (37) 

Q 3 (20) 

0 4 (40) 

~ 5 (14) 

~ ALTRI 
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riori sviluppi di ricerca che scaturiscono da tale lavoro. 
L'aspetto di maggiore rilievo e costituito a nostro pare
re dalle necessita di differenziare le strategie commer
ciali in funzione sia dell 'ambito di appartenenza dei Pvs 
a tipologie diverse , che dei settori dell 'economia cui ta
li strategie sono indirizzate. La discussione sulla mag
giore efficienza di un modello orientato verso la sosti
(Uzione delle esportazioni, 0 la promozione delle espor
tazioni risulta scarsamente significativa se gli interventi 
normativi conseguenti a tali indirizzi non vengono cali
brati, sia qualitativamente che quantitativamente, alle 
caratteristiche della struttura economica genera le e set
toriale dei paesi. Osservando poi la distribuzione geo
grafica dei paesi appartenenti ai diversi gruppi (figura 
1) emerge un'indicazione circa il ruolo dell'integrazione 
regionale dei mercati, 0 cooperazione sud-sud. 
Soprattutto per i paesi Africani questa potrebbe costitui
re una delle soluzioni possibili per uscire dal circolo vi
zioso del sottosviluppo. In particolare Nigeria, Egitto e 
Sudafrica potrebbero divenire poli di riferimento per 
l'integrazione con le economie me no sviluppate dei 
paesi circostanti, stimolando il flusso degli investimenti 
ed il trasferimento di tecnologie appropriate. In ultimo 
si rileva la necessita di indagare sui fattori che hanno 
comportato il mancato decollo dei paesi prevalente
mente localizzati ne! continente Africano, rispetto a 
quelli del Continente Asiatico e de! Sudamerica. In que
st~ contesto la dimensione storica, antropologica e tutti 
quegli aspetti anche naturali che hanno contribuito a 
determinare le specificita culturali e l'organizzazione 
politico-economic a dei Pvs divengono e!ementi irrinun
ciabili per un'adeguata impostazione dell 'analisi e delle 
strategie di sviluppo. • 
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