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Presentazione

Una puntuale fotografia del comparto grandi colture e il costante moni-
toraggio della sua evoluzione sono, oggi, strumenti indispensabili per valuta-
re le ripercussioni che la revisione di medio termine della PAC ed il futuro
allargamento della UE avranno anche sulla realtà veneta.

Le produzioni cerealicole e di semi oleosi hanno sicuramente un ruolo tra
i più rilevanti nell’ambito del settore primario veneto. Per questo, Veneto
Agricoltura ha progettato e coordinato un’analisi su tale comparto avvalen-
dosi della collaborazione delle Università di Padova, Parma e Verona. 

L’attenzione è stata focalizzata sulle tre colture principali: mais, soia e fru-
mento, e i risultati emersi confermano come la tracciabilità dei prodotti e la
definizione di parametri di qualità univoci e condivisi siano le vie obbligate
per mantenere e sviluppare la competitività delle aziende venete.

Lo studio ha approfondito gli aspetti strutturali del settore, mettendo a
confronto la competitività delle imprese venete dal punto di vista produtti-
vo, reddituale ed economico con alcune delle realtà più importanti dello sce-
nario mondiale, quali le imprese francesi e nordamericane. Oltre ai dati
quantitativi, si è cercato di evidenziare i punti di forza e di debolezza del set-
tore, gli aspetti problematici e quelli invece che offrono le migliori prospet-
tive per le aziende venete.

Legnaro, novembre 2003 
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Giorgio Carollo




