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PREFAZIONE 

 
Il 2009 sarà ricordato a lungo per la crisi internazionale che ha interessato 

i diversi settori economico-produttivi, coinvolgendo anche il sistema agro-
alimentare e penalizzando in modo rilevante il settore agricolo a tutti i livel-
li. Le caratteristiche anticicliche delle produzioni alimentari hanno permesso 
di limitare le perdite produttive dell’industria alimentare nazionale e, nono-
stante si rilevino variazioni differenziate tra i comparti, gli effetti della crisi 
risultano inferiori rispetto al complesso delle attività manifatturiere. Dal can-
to suo, l’abbassamento dei prezzi delle materie prime agricole, insieme con 
le minori rese produttive, dovute ad un andamento climatico non favorevole, 
determina la forte flessione del valore della produzione agricola del 2009.  

Dopo tre anni di incrementi del valore della produzione agricola regiona-
le e due di crescita congiunta sia delle quantità che dei prezzi, il risultato del 
2009 brucia in gran parte i progressi degli ultimi anni e ciò è da imputare  
considerato che le produzioni rimangono sostanzialmente stabili  al drasti-
co calo dei prezzi. Nel 2009 il valore della produzione agricola lombarda, 
passando da 6,8 a 6,3 miliardi di euro in termini correnti, cala su base annua 
del 9,3% ed il valore aggiunto si riduce del 14%. 

Il cerealicolo e lo zootecnico sono i comparti principalmente penalizzati 
dalla crisi e questo comporta nel 2009 un non trascurabile calo di imprese 
agricole, in particolare di allevamenti, soprattutto quelli più tradizionali, lo-
calizzati nelle aree della pianura ove l’agricoltura è più intensiva. Il sistema 
delle imprese lombarde, seppur nella sua progressiva riduzione, mostra tut-
tavia complessivamente in questo periodo di crisi una tenuta maggiore ri-
spetto a quanto si rende evidente nel contesto nazionale. 

Nonostante nel primo semestre 2010 si evidenzino segni di miglioramen-
to per alcuni comparti, come quello lattiero-caseario, a fronte del permanere 
di condizioni di mercato non favorevoli per altri, l’agricoltura regionale non 
può però dirsi ancora fuori dalla crisi. Poiché, peraltro, le prospettive sono 
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fortemente influenzate dallo scenario economico e finanziario globale, il fu-
turo del settore agricolo non è certo. La riduzione effettiva del reddito delle 
imprese agricole lombarde e le prospettive incerte di miglioramento della 
redditività per il 2010 rendono fondamentale, da parte delle istituzioni,  
l’adozione di azioni per sostenere la capacità di investimento delle imprese 
agricole lombarde e per garantire la crescita della competitività sul mercato 
della prima regione italiana per valore della produzione agricola. 

Come nel 2009 anche nel 2010 la Regione Lombardia mette a disposi-
zione un sostegno finanziario importante che consente a più di 30.000 im-
prese agricole di disporre di una pronta liquidità rappresentata dall’anticipo 
regionale del contributo previsto dai fondi della Politica agricola comunita-
ria, pari a 280 milioni di euro. In questo senso la Regione conferma la pro-
pria azione di intervento a sostegno delle aziende agricole con difficoltà di 
accesso al credito, la cui offerta da parte degli istituti sappiamo essere dive-
nuta più restrittiva in conseguenza della crisi. La misura finanziaria prevede 
per le imprese, tramite il sistema delle garanzie, ben 4 milioni di euro. Ulte-
riori risorse sono previste sul fronte del rafforzamento della competitività: 
39 milioni di euro sono resi disponibili per investimenti di ammodernamento 
e ristrutturazione delle aziende zootecniche da latte attraverso la misura 121 
del Piano di sviluppo rurale; mentre 8 milioni di euro sono previsti da misu-
re e provvedimenti pensati per le piccole aziende in zone svantaggiate. 

Indipendentemente dall’andamento dei prezzi, che sappiamo non posso-
no essere governati dal settore agricolo, è importante che il sistema delle im-
prese si orienti ad adottare nuove strategie competitive che puntino alla dif-
ferenziazione e diversificazione produttiva, anche attraverso  investimenti 
sul versante delle tecnologie e a realizzare intese sinergiche all’interno delle 
filiere agro-alimentari.  

Il Rapporto 2010 non poteva non dedicare spazio ad un approfondimento 
degli aspetti ed effetti della crisi sul sistema agroalimentare lombardo; 
quest’anno nella parte monografica  viene trattata in dettaglio la dinamica 
dei prezzi all’origine dei principali prodotti dell’agricoltura lombarda e gli 
effetti della loro variazione sul livello delle quotazioni  dei beni trasformati e 
al consumo. 

 
 
Settembre 2010 
 

 Giulio De Capitani 
 Assessore all’Agricoltura della Regione Lombardia 
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SOMMARIO 

 
 
1. Le informazioni strutturali ed economiche analizzate indicano che il si-
stema agro-alimentare lombardo è il più importante a livello italiano ed 
uno dei più rilevanti nel contesto europeo. Il valore della produzione a-
gro-industriale regionale si aggira attorno a 11,6 miliardi di euro, con una 
quota superiore al 15,5% del totale italiano. Tale valore rappresenta cir-
ca il 3,7% del PIL regionale, ma la quota sale all’11,3% se si tiene conto 
dei margini di commercio e di trasporto. La produzione agricola e le atti-
vità di trasformazione alimentare si svolgono in circa 70.000 strutture 
produttive, coinvolgendo circa 229.000 lavoratori, di cui oltre 150.000 
stabilmente occupati (4,3% delle unità lavorative lombarde). 
 
2. L’evoluzione della crisi è l’elemento centrale dell’annata, sia sul piano 
generale sia su quello  agricolo le cui vicende, sin dalle prime avvisaglie, si 
sono mostrate strettamente interconnesse. 
La crisi ha assunto un andamento caratterizzato da tre aspetti: 
l’incertezza sul decorso, che non lascia scorgere un cammino ben defini-
to; la scarsa trasparenza delle falle esistenti nel sistema economico, con 
l’emergere di problemi sempre nuovi come quello greco; il diverso impat-
to nelle singole aree mondiali, in termini di tassi di variazione del PIL, di 
volume degli scambi, di inflazione, di occupazione. 
In campo agricolo, i fenomeni più evidenti sono la maggiore volatilità dei 
mercati e le ripercussioni del contesto generale. La produzione agricola 
ne ha risentito in misura limitata, realizzando un’offerta elevata, la do-
manda si è contratta, giovando alla ricostituzione degli stocks, ma a-
prendo nuovi problemi sul fronte alimentare.   
 
3. Con uno stanziamento di oltre 58 miliardi di euro per il 2010, di cui il 
68% destinato ad aiuti disaccoppiati ed il 24% circa allo sviluppo rurale, 
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il settore agricolo, caratterizzato da un 2009 difficile a livello comuni-
tario, copre ancora il 42% del bilancio complessivo dell’UE. Il processo di 
revisione di bilancio, che procede di pari passo con la discussione in atto 
sul futuro della PAC, potrebbe però incidere anche in maniera pesante 
sull’entità e la struttura della spesa agricola. Un recente sondaggio mo-
stra che l’atteggiamento dei cittadini dell’UE verso le problematiche 
dell’agricoltura rimane favorevole, soprattutto tenendone presente il 
ruolo multi-funzionale; sarà opportuno ridefinire le caratteristiche degli 
attuali aiuti del I pilastro, strutturandoli per garantire la produzione ot-
timale di beni pubblici (protezione dell’ambiente, salvaguardia del pae-
saggio rurale, conservazione della biodiversità, gestione dei suoli e delle 
acque, sicurezza degli alimenti, sviluppo rurale).  
 
4. Nel 2009 la produzione agricola italiana subisce una brusca battuta 
d’arresto: a prezzi correnti il valore della produzione diminuisce 
dell’8,8%, fermandosi a poco più di 45 miliardi di euro. Il valore aggiunto 
scende del 12,2% in un solo anno. In termini reali la produzione si con-
trae del 2,6% e il valore aggiunto del 3,1%. 
La finanziaria 2010 mantiene sostanzialmente ferme le risorse rispetto 
al 2009 al livello di 430 milioni di euro, se si considera che 97 milioni so-
no riferiti al piano pesca e sono solo una proroga del piano triennale 
2007-2009, e 52 milioni sono per il fondo di solidarietà nazionale, per il 
quale non comparivano finanziamenti nell’anno precedente, né dal 2011 in 
poi. Di rilievo l’approvazione della legge sulle nuove denominazioni di qua-
lità dei vini (d.lgs n. 61, 8 aprile 2010) e le norme per l’applicazione nazio-
nale dell’articolo 68 dell’Health Chech.  
 
5. Nel corso del 2009 l’attuazione del Programma di Sviluppo Rurale 
2007-2013 della Regione Lombardia è entrata pienamente a regime, in-
tegrando ulteriori risorse derivanti dall’Health Check e dal Recovery 
Plan, le quali portano la disponibilità di risorse pubbliche per l’intero pe-
riodo di programmazione ad oltre un miliardo di euro. Lo stato di avan-
zamento della spesa del PSR 2007-2013 procede in linea con quanto pre-
ventivato, escludendo, al contrario di altre regioni italiane, possibili tagli 
delle risorse assegnate. Fra gli obiettivi della programmazione agricola 
regionale spiccano il rafforzamento del ruolo multifunzionale dell’agricol-
tura e il potenziamento della ricerca nel settore agro-alimentare. Per 
quanto riguarda la multifunzionalità si assiste in Regione al moltiplicarsi 
di soluzioni innovative come la vendita diretta presso i farmers’ markets 
o ancora lo sviluppo del tema delle fattorie sociali per le quali il legisla-
tore si indirizza ad approntare un apposito quadro legislativo. La ricerca 
agro-alimentare finanziata dalla Regione Lombardia vede un cospicuo in-
cremento del valore dei progetti attivati con una concentrazione delle 
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risorse su un numero decisamente minore di iniziative rispetto alla pre-
cedente programmazione. 
 
6. La Lombardia si conferma come una delle realtà leader della distribu-
zione moderna italiana: la densità dei punti vendita moderni (ipermercati, 
supermercati, superette e discount) sfiora ormai i 280 mq ogni 1000 a-
bitanti. Si tratta di un dato di assoluto rilievo, uguale, se non superiore, 
a quelli che si registrano nelle aree europee più densamente popolate. 
Il dato relativo al 2009 registra poi un’ulteriore forte crescita della su-
perficie di vendita (+5%), decisamente superiore alla media nazionale 
(+3,6%), crescita che ha interessato tutte le province, con la sola ecce-
zioni di Lodi. Questa fase di ulteriore sviluppo della distribuzione mo-
derna si deve innanzitutto agli ipermercati (+6,6% nel 2009, con ben 8 
nuove aperture), anche se la novità degli ultimi anni è la vera e propria 
esplosione dei discount, cresciuti anch’essi del 6,6%, dopo aver registra-
to tassi di incremento a due cifre negli anni precedenti. 
 
7. Nel corso del 2009 cala, per la prima volta durante l’ultima decade, il 
valore sia delle importazioni che delle esportazioni di prodotti agro-
alimentari, in ambito sia regionale che per l’Italia. Anzi le performance 
della Lombardia risultano leggermente peggiori di quelle messe a segno a 
livello nazionale: i valori degli scambi con l’estero di prodotti agro-
alimentari della regione evidenziano una forte contrazione, pari al -8,2% 
sia per le importazioni che per le esportazioni, mentre in ambito naziona-
le importazioni ed esportazioni manifestano variazioni sempre molto 
marcate, ma leggermente meno negative in termini di saldo, pari rispet-
tivamente al 10,1% e al 7,3%. 
Prosegue sia dal lato delle importazioni che da quello delle esportazioni il 
contributo dell’agro-alimentare agli scambi complessivi della Lombardia 
con il resto del mondo: nel 2009 questo valore si attesta rispettivamen-
te all’8,2% e al 5,1%. 
I principali mercati esteri di approvvigionamento risultano Francia 
(20,3%), Germania (14,4%), Paesi Bassi (12,3%) e Spagna (8,5%). Per le 
esportazioni ai primi due posti si collocano ancora Francia (15,8%) e 
Germania (14,3%), seguite da Svizzera (8,7%) e USA (7,7%). 
 
8. Il fatturato dell’industria alimentare italiana nel 2009 è rimasto fer-
mo a 120 miliardi di Euro, mentre l’indice della produzione industriale 
dell’Istat è diminuito, su base annua, dell’1,1%, denotando una contrazio-
ne abbastanza limitata, nel contesto della generale crisi economica. A li-
vello lombardo, si rileva nel settore un valore aggiunto di 4,8 miliardi di 
euro, in crescita in termini correnti e con un’incidenza sul totale naziona-
le del 18,8%. La nuova classificazione delle attività economiche Ateco 
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2007 ha ridisegnato il quadro delle caratteristiche strutturali dell’indu-
stria alimentare e delle bevande in Lombardia. Nel 2009, le imprese at-
tive nel settore ammontano a 5.930, di cui 5.649 nell’alimentare e 281 
nelle bevande. Fra le tipologie giuridiche prevalgono le società di perso-
ne, seguite dalle imprese individuali e poi dalle società di capitale. Le im-
prese artigiane rappresentano una fascia considerevole del settore 
(66%), ma sono poco rappresentate nell’attività delle bevande. Le impre-
se e l’occupazione si concentrano, a livello territoriale, prevalentemente 
in cinque province: Milano, Brescia, Bergamo, Mantova e Cremona. Nel 
quadro delle principali imprese del settore si nota una significativa pre-
senza di grandi gruppi esteri con sede in Lombardia. 
 
9. Nel 2009 il valore dell’agricoltura lombarda è calato in modo consi-
stente rispetto al 2008 (-9,3%) a causa di una forte diminuzione dei 
prezzi (-9,4%), portando a un valore della produzione di 6,27 miliardi di 
euro. Più forte è la contrazione del Valore Aggiunto (-14%) rispetto al 
2008, a causa di un minore diminuzione dei consumi intermedi. La Lom-
bardia resta al primo posto tra le regioni italiane in termini di contributo 
alla produzione ed al valore aggiunto agricolo nazionale: rispetto al resto 
del Paese ed alle altre regioni del Nord Italia, si caratterizza per una 
spiccata vocazione zootecnica, con un contributo degli allevamenti al va-
lore complessivo della produzione pari al 61%, a fronte del 33% del tota-
le nazionale. Non è purtroppo possibile fare alcun tipo di considerazione 
circa la redditività delle imprese agricole lombarde nel 2008 a causa 
dell’assenza di dati necessari. 
 
10. Nel 2009 il mercato del lavoro in Lombardia presenta quasi 4,3 milio-
ni di occupati; la ripartizione nei diversi settori li vede impiegati princi-
palmente nei servizi e nell’industria e solo in piccola parte in agricoltura 
(1,7%). Gli occupati agricoli sono circa 73 mila unità, dato che mostra una 
certa stabilità complessiva del settore nel periodo 2004-09.  
L’agricoltura permane un’attività prevalentemente maschile che, contra-
riamente agli altri settori economici, non mostra alcuna tendenza al rie-
quilibrio negli anni. La suddivisione per condizione professionale eviden-
zia la maggiore presenza di lavoratori indipendenti (58%). Le province 
dove si concentra il maggior numero di occupati agricoli sono Brescia e 
Mantova. Nel 2008 erano presenti 15.200 lavoratori extra-comunitari 
nel settore agricolo lombardo, impiegati principalmente nel governo della 
stalla e nella mungitura (41%) o nella raccolta dei prodotti agricoli (32%). 
 
11. Nel 2009 l’agricoltura lombarda ha speso oltre 3,5 miliardi di euro in 
consumi intermedi; il risparmio, grazie al calo dei prezzi, è stato di circa 
200 milioni sul 2008. Tuttavia, sia i prezzi che l’entità della spesa si sono 
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mantenuti su livelli molto superiori a quelli del 2005. A causa del risulta-
to negativo della produzione, determinato dal crollo dei prezzi agricoli, la 
ragione di scambio è comunque peggiorata del 5%, arrivando ad una per-
dita pari al 27% sul 2000, e ormai il 57% delle entrate agricole risultano 
assorbite dalla spesa per l’acquisto di mezzi di produzione. Per le colti-
vazioni il quadro è aggravato dalla perdurante stasi di produttività, la cui 
crescita aveva garantito in passato margini di recupero ai produttori. 
Con riferimento al 2008 si evidenzia poi una consistente riduzione 
dell’impatto ambientale con un calo nell’apporto di fertilizzanti e fito-
farmaci.  
 
12. La consistenza del credito agrario in Lombardia, a fine dicembre 
2009, è di 7.221 milioni di euro e rappresenta il 19% di quello nazionale. 
Rispetto alla sua consistenza di fine dicembre 2008, si caratterizza per 
un incremento del 4,8%. Di tale credito, il 27,3% è relativo alla compo-
nente con durata inferiore all’anno, il 10,5% corrisponde al credito agra-
rio con durata compresa fra 1 e 5 anni; il rimanente 62,2% riguarda il 
credito con durata superiore a 5 anni. 
Il mercato fondiario lombardo ha visto ulteriormente ridursi il numero di 
atti di compravendita con la sola eccezione della provincia di Cremona.  Il 
maggior interesse riguarda le aree di pianura, ma le compravendite sono 
limitate agli appezzamenti, non alle aziende. Stabili i prezzi, pur con 
qualche modesta flessione per i seminativi.   I canoni d’affitto hanno re-
gistrato aumenti nei comprensori ove sono previsti impianti per la produ-
zione energetica da fonti rinnovabili.  
 
13. La Lombardia contribuisce significativamente alla produzione nazio-
nale di cereali e foraggere temporanee. I cereali occupano 458 mila ha e 
rappresentano il 13,3% della superficie cerealicola nazionale; rilevanti gli 
investimenti a mais (238 mila ha) e riso (101 mila ha). 
La destinazione produttiva dei seminativi si mantiene invariata rispetto 
agli scorsi anni: per il mais l'uso è prevalentemente zootecnico, mentre 
frumento e riso sono prevalentemente destinati all'industria alimentare. 
Quanto alle produzioni di semi oleosi, nel corso del 2009 è stato regi-
strato un forte incremento della produzione nazionale e, soprattutto, un 
aumento nella produzione di soia e girasole destinati alla produzione di 
biodiesel. 
Superata la forte tensione dei mercati sia sullo scenario internazionale 
sia regionale, l’andamento  delle quotazioni dei seminativi degli ultimi 12 
mesi si mostra complessivamente poco interessante. L’ampia disponibilità 
complessiva di cereali nel Mondo determina una contrazione dei prezzi 
ed una stabilizzazione ai livelli registrati nel periodo pre-crisi 2007-08, 
seppur con qualche leggera differenza tra i diversi prodotti. 
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Rispetto ai dodici mesi precedenti, nel periodo da luglio ’09 a giugno ’10 
si registra una diminuzione del -25% per il frumento di forza, del –15% 
del risone arborio, mentre soia e mais si sono mantenuti al -4% e -5% ri-
spettivamente.  
 
14. Le produzioni intensive lombarde, con un valore di 453 milioni di €, 
svolgono un ruolo modesto nella formazione della PPB agricola regionale. 
I primi dati dell’Istat indicano una riduzione del 2,4% della produzione a 
prezzi correnti su base annua. Questa riduzione è dovuta alla diminuzio-
ne del 7,3% del valore generato dalle coltivazioni legnose. A questo an-
damento si contrappone l’aumento del valore della produzione di ortaggi 
del 2,4% circa su base annua. A dispetto dei piccoli numeri la regione 
vanta prodotti di qualità pregiata in ambito vitivinicolo (Franciacorta 
DOCG e Oltrepò DOC), nella produzione di olio extravergine (Garda DOP 
e Laghi Lombardi DOP) e nella produzione di frutta (pera di Mantova e 
mela della Valtellina). In Lombardia, inoltre, si rileva una forte presenza 
dell’industria di produzione di prodotti di IV gamma. 
 
15. Nel 2009 la PPB zootecnica lombarda segna, rispetto al 2008, un re-
gresso del 7,6%, tornando in pratica agli stessi livelli del 2007. In parti-
colare si riduce quasi dell’11%, il valore della produzione del latte, poiché 
malgrado una crescita del 2,5% della quantità prodotta si verifica un ve-
ro crollo dei prezzi. L’analisi dell’evoluzione di mercato mese per mese 
mostra che la cattiva performance del 2009 è dovuta alla partenza 
d’anno su livelli di prezzo molto bassi: i listini dei principali derivati del 
latte ottenuti in Lombardia risultano infatti stabili nella prima parte del 
2009, e sensibilmente in crescita nella seconda parte. In parte simile è 
l’andamento di mercato delle carni bovine, con la differenza che qui vi è 
anche un calo quantitativo. Nel caso dei suini, infine, l’andamento dei 
prezzi mensili mostra che in nove mesi su dodici i prezzi del 2009 sono 
stati inferiori a quelli dell’anno prima.  
 
16. Il florovivaismo lombardo ha  subito una sostanziale contrazione del 
valore della produzione; passato da 245 milioni di euro nel 2008 a 225 
milioni del 2009 con una flessione dell’8%. Tale andamento anche se for-
temente negativo, è inferiore rispetto a quello del comparto florovivai-
stico nazionale e descrive una maggiore capacità di resistenza alla crisi 
del tessuto produttivo regionale, rappresentato da 6.442 aziende di cui 
2712 di produzione e 3.730 di servizi. 
Il settore forestale regionale rispecchia il quadro emerso dal rapporto 
FAO sullo stato delle foreste nel mondo, secondo il quale anche per il 
prossimo futuro ci sarà un’ulteriore espansione delle superfici forestali 
grazie alla concomitanza di alcuni fattori quali: il declino della dipenden-
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za della terra utilizzata per scopi alimentari, l’incremento del reddito, la 
sensibilizzazione delle popolazioni nei confronti delle tematiche ambien-
tali e il ben strutturato quadro politico e istituzionale. La fornitura di 
servizi ambientali rimarrà il principale interesse, mentre leggi e regola-
menti comprimeranno il mercato dei prodotti legnosi rendendoli meno 
competitivi nei confronti del mercato globale, lasciando, tuttavia, un 
maggiore margine di competitività ai prodotti trasformati di alta qualità. 
 
17. La crisi globale sta provocando un impatto rilevante anche sulle im-
prese del sistema agroalimentare lombardo. L’aumento dei prezzi del 
2008 ha stimolato la produzione nella maggior parte dei paesi, ma il crol-
lo avvenuto in tempi brevissimi si è verificato in concomitanza con la cre-
scita dei costi provocando un’immediata caduta dei redditi, in particolare 
nei paesi che hanno un elevato ricorso ai mezzi di produzione. Analizzan-
do congiuntamente la dinamica dei prezzi agricoli all’origine, di quelli alla 
produzione dei beni alimentari trasformati e di quelli al consumo, si evi-
denzia una minore variabilità dei prezzi alla produzione e di quelli al con-
sumo rispetto a quella molto forte, sia durante l’anno sia tra gli anni, che 
connota i prezzi all’origine. Dopo un triennio (2006-08) con incrementi 
dei prezzi all’origine ed alla produzione superiori a quelli dei beni alimen-
tari al consumo, nel 2009 si è verificato l’andamento opposto, con un calo 
rilevante dei prezzi all’origine ed alla produzione e con un lieve aumento 
dei prezzi al consumo. In questo quadro i dati Istat sui consumi alimen-
tari familiari indicano per la Lombardia nel 2008 un aumento 
dell’acquisto medio di generi alimentari del 3,6% e nel 2009 un calo pari 
al 2,7%, con un piccolo spostamento tra prodotti animali (in calo) e vege-
tali.  
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1. IL SISTEMA AGRO-ALIMENTARE 
LOMBARDO 

Le informazioni strutturali ed economiche riportate in questo capitolo in-
dicano concordemente che il sistema agro-alimentare lombardo è il più im-
portante a livello italiano ed uno dei più rilevanti nel contesto europeo. La 
grave crisi economica in atto ha ridotto anche il valore della produzione a-
gro-industriale regionale1, che è stimabile nel 2009 attorno a 11,6 miliardi di 
euro, con una quota pari al 15,5% del totale italiano. Tale valore rappresenta 
circa il 3,7% del PIL regionale, ma la quota sale all’11,3% se si tiene conto 
dei margini di commercio e di trasporto. La produzione agricola e le attività 
di trasformazione alimentare si svolgono in circa 70.000 strutture produttive, 
coinvolgendo circa 229.000 lavoratori, di cui oltre 150.000 stabilmente oc-
cupati (4,3% delle unità lavorative lombarde). Per giungere ad una stima più 
completa del peso del sistema agro-alimentare sarebbe necessario aggiunge-
re a tali dati anche quelli economici e quantitativi delle attività di commer-
cializzazione e dei servizi al sistema, che tuttavia non sono agevolmente de-
terminabili2, ma certamente molto significativi. 

Rinviando per la descrizione analitica dei singoli segmenti del sistema al-
le successive distinte parti del Rapporto, si ritiene utile fornire in questo ca-
pitolo un quadro di sintesi delle diverse componenti del sistema agro-

 
1. Calcolato sommando il valore della produzione agricola ai prezzi di base e il valore 

aggiunto dell'industria alimentare. 
2. Nonostante il termine sistema agro-alimentare sia entrato ormai da tempo nel linguag-

gio comune, le misure quantitative ed economiche del sistema a livello aggregato non sono 
diffuse e generalmente imprecise. Ciò è dovuto alle difficoltà, da un lato, di definire con preci-
sione i confini del sistema stesso rispetto agli altri settori dell'economia e, dall'altro, di indivi-
duare tutte le relazioni economiche che vi sono tra i diversi aggregati che compongono il si-
stema. Se già è arduo giungere ad una precisa quantificazione a livello nazionale, ancor più 
difficile si presenta la quantificazione del sistema agro-alimentare a livello regionale, poiché 
non sono noti i flussi di prodotti, grezzi e trasformati, tra le diverse regioni. 
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