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II 

(Comunicazioni) 

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E 
DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA 

COMMISSIONE EUROPEA 

Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata 

(Caso M.9793 — Permira/Sneakers Maker) 

(Testo rilevante ai fini del SEE) 

(2020/C 178/01) 

Il 18 maggio 2020 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di 
dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull’articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del 
regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese 
e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione 
sarà disponibile: 

— sul sito internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni 
(http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui 
indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore, 

— in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it) con il numero di riferimento 
32020M9793. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario.   

(1) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1. 
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IV 

(Informazioni) 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E 
DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA 

COMMISSIONE EUROPEA 

Tassi di cambio dell'euro (1) 

27 maggio 2020 

(2020/C 178/02) 

1 euro =   

Moneta Tasso di cambio 

USD dollari USA  1,0991 

JPY yen giapponesi  118,58 

DKK corone danesi  7,4583 

GBP sterline inglesi  0,89595 

SEK corone svedesi  10,5608 

CHF franchi svizzeri  1,0675 

ISK corone islandesi  151,20 

NOK corone norvegesi  10,8283 

BGN lev bulgari  1,9558 

CZK corone ceche  27,051 

HUF fiorini ungheresi  348,70 

PLN zloty polacchi  4,4372 

RON leu rumeni  4,8433 

TRY lire turche  7,4542 

AUD dollari australiani  1,6565 

Moneta Tasso di cambio 

CAD dollari canadesi  1,5126 

HKD dollari di Hong Kong  8,5204 

NZD dollari neozelandesi  1,7719 

SGD dollari di Singapore  1,5588 

KRW won sudcoreani  1 359,04 

ZAR rand sudafricani  19,1477 

CNY renminbi Yuan cinese  7,8682 

HRK kuna croata  7,5893 

IDR rupia indonesiana  16 167,76 

MYR ringgit malese  4,7783 

PHP peso filippino  55,668 

RUB rublo russo  78,1096 

THB baht thailandese  35,056 

BRL real brasiliano  5,8679 

MXN peso messicano  24,5396 

INR rupia indiana  83,2450   

(1) Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea. 
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI 

Aggiornamento degli importi di riferimento per l’attraversamento delle frontiere esterne, a norma 
dell’articolo 6, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio 
che istituisce un codice unionale relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle 

persone (codice frontiere Schengen) (1) 

(2020/C 178/03) 

La pubblicazione degli importi di riferimento per l’attraversamento delle frontiere esterne, a norma dell’articolo 6, paragrafo 
4, del regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, che istituisce un codice 
unionale relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen)( (2)), si basa 
sulle informazioni comunicate dagli Stati membri alla Commissione in conformità con l’articolo 39 del codice frontiere 
Schengen (codificazione). 

Oltre alle pubblicazioni nella Gazzetta ufficiale, sul sito web della direzione generale Affari interni è possibile consultare un 
aggiornamento mensile. 

ESTONIA 

Sostituisce l’elenco pubblicato nella GU C 153 del 2.5.2018, pag. 8. 

A norma della legislazione estone, lo straniero che arriva in Estonia senza una lettera di invito deve fornire, a richiesta di un 
funzionario di frontiera all’ingresso nel paese, la prova di possedere mezzi finanziari sufficienti per coprire le spese relative 
al suo soggiorno in Estonia e al suo rientro. Si considerano sufficienti per ogni giorno autorizzato mezzi finanziari 
equivalenti a 0,2 volte il salario minimo mensile stabilito dal governo della Repubblica, ossia 116,80 EUR. 

In caso contrario, la persona che invita si assume la responsabilità delle spese relative al soggiorno dello straniero in Estonia 
e al suo rientro. 

SPAGNA 

Sostituisce l’elenco pubblicato nella GU C 140 del 16.4.2019, pag. 7. 

L’ordinanza del ministero della presidenza (PRE/1282/2007) del 10 maggio sui mezzi economici che gli stranieri sono 
tenuti a comprovare per entrare in territorio spagnolo stabilisce l’entità di tali mezzi. 

a) Dal 1o gennaio 2019, per il proprio sostentamento durante il soggiorno in Spagna, gli stranieri non soggetti al diritto 
dell’UE dovranno disporre giornalmente di un importo pari al 10 % del salario minimo nazionale lordo di cui al regio 
decreto 1462/2018, del 21 dicembre 2018, che fissa il salario minimo nazionale per il 2019 a 95 EUR pro capite pro 
die (o l’equivalente legale in valuta estera). Tale importo deve essere moltiplicato per il numero di giorni da trascorrere 
in Spagna e per il numero di persone che viaggiano a carico dell’interessato. Tale importo sarà comunque pari al 90 % 
del salario minimo nazionale lordo vigente (855 EUR o l’equivalente legale in valuta estera) pro capite, a prescindere 
dalla durata prevista del soggiorno. 

b) Per il rientro nel paese di provenienza o per il transito verso paesi terzi, gli stranieri possono essere tenuti a comprovare 
di disporre di uno o più biglietti nominativi, non trasferibili e chiusi per il mezzo di trasporto che intendono utilizzare. 

Lo straniero deve dimostrare di disporre dei mezzi economici previsti mediante esibizione degli stessi in caso di denaro 
contante, o mediante presentazione di assegni certificati, travellers cheque, lettere di credito o carte di credito che dovranno 
essere accompagnate dall’estratto del conto bancario o da un libretto di banca aggiornato (non saranno accettate lettere di 
istituti di credito né estratti conto via Internet), o da qualunque altro strumento che permetta di comprovare inequivoca
bilmente il credito disponibile nel conto bancario o nella carta di credito di cui sopra. 

PAESI BASSI 

L’importo a cui gli agenti addetti alla sorveglianza delle frontiere fanno riferimento all’atto del controllo dei mezzi di 
sussistenza ammonta attualmente a 55 EUR per persona e al giorno. 

L’applicazione di questo criterio rimane flessibile, considerato che la valutazione dell’ammontare dei mezzi di sussistenza 
richiesto dipende sempre, fra altre cose, dalla durata del soggiorno previsto, dal motivo del viaggio e dalla situazione 
personale dell’interessato. 

(1) Cfr. l’elenco delle pubblicazioni precedenti alla fine di tale aggiornamento. 
(2) GU L 77 del 23.3.2016, pag. 1. 
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V 

(Avvisi) 

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI 

COMMISSIONE EUROPEA 

INVITO A RICHIEDERE L’ACCREDITAMENTO — EAC/A02/2020 

Accreditamento Erasmus nei settori dell’istruzione degli adulti, dell’istruzione e formazione 
professionale e dell’istruzione scolastica 

(2020/C 178/04) 

Clausola di riserva 

Il programma UE 2021-2027 per l’istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport proposto dalla Commissione europea il 
30 maggio 2018 (di seguito «il programma») non è ancora stato adottato dai legislatori europei. Tuttavia, il presente invito a 
richiedere l’accreditamento viene pubblicato per agevolare la candidatura dei potenziali beneficiari delle sovvenzioni 
dell’Unione europea non appena i legislatori europei avranno adottato la base giuridica. 

Questo invito a richiedere l’accreditamento non è giuridicamente vincolante per la Commissione europea. In caso di 
modifica sostanziale della base giuridica ad opera dei legislatori europei, il presente invito potrebbe essere modificato o 
cancellato e potrebbero essere indetti ulteriori inviti a richiedere l’accreditamento di contenuto diverso e con scadenze 
appropriate. 

In termini più generali, tutte le azioni derivanti dal presente invito a richiedere l’accreditamento sono soggette alle seguenti 
condizioni, la cui attuazione esula dal controllo della Commissione: 

— l’adozione, ad opera del Parlamento europeo e del Consiglio dell’Unione europea, del testo finale della base giuridica 
che stabilisce il programma; 

— l’adozione del programma di lavoro annuale 2021 e dei programmi successivi, nonché delle linee guida generali 
d’attuazione, dei criteri e delle procedure di selezione, previa consultazione del comitato del programma; 

— l’adozione del bilancio 2021 e dei bilanci successivi dell’Unione europea ad opera dell’autorità di bilancio. 

La proposta di programma UE 2021-2027 per l’istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport si basa sugli 
articoli 165 e 166 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea e sul principio di sussidiarietà. 

1. Introduzione e obiettivi 

Gli accreditamenti Erasmus sono uno strumento a disposizione delle organizzazioni di istruzione e formazione che 
desiderano aprirsi alla cooperazione e agli scambi transfrontalieri. 

Le organizzazioni Erasmus accreditate otterranno un accesso agevolato alle opportunità di finanziamento previste 
nell’ambito dell’azione chiave 1 del futuro programma (2021-2027). Le condizioni per l’accesso ai finanziamenti da 
parte delle organizzazioni accreditate saranno definite mediate inviti annuali a presentare proposte pubblicati dalla 
Commissione europea. 

L’attribuzione dell’accreditamento Erasmus conferma che il candidato ha elaborato un piano volto a realizzare attività di 
qualità elevata per la mobilità e a utilizzarle per migliorare la propria offerta di istruzione e formazione. Il piano è 
denominato «piano Erasmus» e costituisce una parte fondamentale della candidatura per l’accreditamento Erasmus. 

Obiettivi specifici per settore sono previsti nelle norme sulla presentazione delle candidature. 
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2. Ammissibilità 

Possono candidarsi unicamente i richiedenti dotati di personalità giuridica ai sensi del regolamento (UE) n. 1288/2013 
del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2013, che istituisce «Erasmus+»: il programma dell’Unione per 
l’istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport e che abroga le decisioni n. 1719/2006/CE, n. 1720/2006/CE 
e n. 1298/2008/CE. 

I candidati stabiliti in uno dei seguenti paesi possono richiedere l’accreditamento Erasmus: 

— gli Stati membri dell’Unione europea; 

— i paesi terzi associati al programma, alle condizioni previste dalla base giuridica (1). 

Inoltre, per essere ammissibili in ciascuno dei tre settori contemplati dal presente invito, i candidati devono essere 
riconosciuti come uno dei tipi di organizzazione ammissibili dalle autorità nazionali del paese del candidato, secondo 
quanto specificato nelle norme sulla presentazione delle candidature. 

Non è richiesta esperienza precedente nell’ambito di Erasmus+ (2014-2020). 

3. Scadenza per la presentazione delle candidature e data indicativa di pubblicazione dei risultati della 
selezione 

La scadenza per la presentazione delle candidature per l’accreditamento Erasmus è il 29 ottobre 2020. La data indicativa 
di pubblicazione dei risultati della selezione è il 16 febbraio 2021. 

4. Procedura di selezione 

In via eccezionale, per il presente invito saranno attuate due procedure distinte. 

1. Procedura standard: aperta a tutti i candidati ammissibili. I candidati alla procedura standard saranno valutati in base 
ai criteri di esclusione, selezione e aggiudicazione. 

2. Procedura semplificata: aperta a organizzazioni titolari di una carta della mobilità IFP Erasmus+ in corso di validità. I 
candidati alla procedura semplificata saranno valutati in base ai criteri di esclusione e selezione. 

L’agenzia nazionale responsabile della selezione nominerà un comitato di valutazione incaricato di sovrintendere alla 
gestione dell’intero processo di selezione. Sulla base della valutazione degli esperti, il comitato di valutazione definirà 
un elenco delle candidature proposte per la selezione. 

5. Informazioni dettagliate 

La proposta della Commissione relativa a un regolamento che istituisce il programma dell’Unione 2021-2027 per 
l’istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport è disponibile al seguente indirizzo: 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?qid=1585129325950&uri=CELEX%3A52018PC0367 

Le condizioni, le norme e le procedure dettagliate relative al presente invito a richiedere l’accreditamento possono essere 
reperite nelle norme sulla presentazione delle candidature, disponibili al seguente indirizzo internet: 

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/calls/2020-erasmus-accreditation 

Le norme sulla presentazione delle candidature costituiscono parte integrante del presente invito a richiedere 
l’accreditamento e le condizioni di partecipazione ivi specificate si applicano integralmente al presente invito.   

(1) Con riserva dell’adozione della base giuridica. Nell’ambito del programma Erasmus+ 2014-2020, tale elenco comprende: Islanda, 
Norvegia, Liechtenstein, Turchia, Macedonia del Nord e Serbia. 
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ALTRI ATTI 

COMMISSIONE EUROPEA 

Avviso concernente una richiesta relativa all’applicabilità dell’articolo 34 della direttiva 2014/25/UE 

Proroga del termine per l’adozione di atti di esecuzione 

(2020/C 178/05) 

Il 19 dicembre 2019 la Commissione ha ricevuto una richiesta a norma dell’articolo 35 della direttiva 2014/25/UE del 
Parlamento europeo e del Consiglio (1). 

Tale richiesta, presentata dal Regno di Danimarca, riguarda i servizi di consegna pacchi da impresa a consumatore in 
Danimarca. L’avviso pertinente è stato pubblicato nella GU C 64 del 27 febbraio 2020, alla pagina 55. Il termine iniziale 
scadeva l’11 maggio 2020. 

A norma dell’allegato IV, paragrafo 1, quarto comma, della direttiva 2014/25/UE i termini possono essere prorogati dalla 
Commissione con l’accordo del soggetto che ha presentato la richiesta di esenzione. Alla luce del contesto attuale e degli 
effetti della pandemia di Covid‐19, e con l’accordo del Regno di Danimarca, il periodo di cui dispone la Commissione per 
decidere in merito a tale richiesta è prorogato di 12 giorni lavorativi. 

Il termine ultimo scadrà pertanto il 29 maggio 2020.   

(1) Direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei 
settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE (GU L 94 del 28.3.2014, 
pag. 243). 
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Pubblicazione di una domanda di approvazione di una modifica non minore del disciplinare di 
produzione ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012 del 

Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari 

(2020/C 178/06) 

La presente pubblicazione conferisce il diritto di opporsi alla domanda di modifica, ai sensi dell’articolo 51 del regolamento (UE) 
n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (1), entro tre mesi dalla data di pubblicazione. 

DOMANDA DI APPROVAZIONE DI UNA MODIFICA NON MINORE DEL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DI UNA DENOMINAZIONE 
DI ORIGINE PROTETTA/DI UN’INDICAZIONE GEOGRAFICA PROTETTA 

Domanda di approvazione di una modifica ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 2, primo comma, del regolamento 
(UE) n. 1151/2012 

«ASIAGO» 

n. UE: PDO-IT-0001-AM02 — 30.7.2019 

DOP (X) IGP ( ) 

1. Gruppo richiedente e interesse legittimo 

Consorzio Tutela Formaggio Asiago con sede in 
via Giuseppe Zampieri, 15 
36100 Vicenza 
ITALIA 
Tel. + 39 0444321758 
Fax + 39 0444326212 
info@formaggioasiago.it 
tutelasiago@legalmail.it 

Il Consorzio Tutela Formaggio Asiago è costituito dai produttori di formaggio Asiago ed è legittimato a presentare 
domanda di modifica ai sensi dell’articolo 13, comma 1, del Decreto del ministero delle politiche agricole alimentari 
e forestali n. 12511 del 14.10.2013. 

2. Stato membro o paese terzo 

Italia 

3. Voce del disciplinare interessata dalla modifica 

Denominazione del prodotto 

Descrizione del prodotto 

Zona geografica 

Prova dell’origine 

Metodo di produzione 

(1) GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1. 
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Legame 

Etichettatura 

Altro: Organismo di controllo 

4. Tipo di modifica 

Modifica a un disciplinare di una DOP o IGP registrata da considerarsi non minore ai sensi dell’articolo 53, 
paragrafo 2, terzo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012. 

Modifica a un disciplinare di una DOP o IGP registrata, per cui il documento unico (o documento equivalente) 
non è stato pubblicato, da considerarsi non minore ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 2, terzo comma, del 
regolamento (UE) n. 1151/2012. 

5. Modifica (modifiche) 

Si premette che la struttura del disciplinare è stata adeguata all’ordine previsto dall’articolo 7 del regolamento (UE) 
n. 1151/2012. 

Pertanto si riporta di seguito l’articolazione proposta: articolo 1 — Denominazione, articolo 2 — Descrizione del 
prodotto, articolo 3 — Zona geografica delimitata, articolo 4 — Origine del prodotto, articolo 5 — Metodo di 
ottenimento del prodotto, articolo 6 — Legame fra il prodotto e la zona di produzione, articolo 7 — Organismo di 
controllo, articolo 8 — Etichettatura. 

Descrizione del prodotto 

— La modifica interessa l’articolo 1 del disciplinare, punto 4.2 della scheda riepilogativa pubblicata, attuale punto 3.2 
del documento unico e verte su come denominare le due diverse tipologie di Asiago. 

Dove è scritto: 

«La denominazione di origine protetta “Asiago” è riservata al formaggio a pasta semicotta, prodotto esclusivamente 
con latte vaccino, ottenuto nel rispetto del presente disciplinare di produzione, distinto in due diverse tipologie di 
formaggio, Asiago pressato e Asiago d’allevo, le cui caratteristiche vengono di seguito indicate.» 

è stato scritto: 

«La denominazione di origine protetta (DOP) “Asiago” è riservata al formaggio a pasta semicotta, prodotto 
esclusivamente con latte vaccino, ottenuto nel rispetto del presente disciplinare di produzione, distinto in due diverse 
tipologie di formaggio, “Asiago Fresco” (altrimenti detto “Asiago pressato”) e “Asiago Stagionato” (altrimenti detto 
“Asiago d’allevo”), le cui caratteristiche vengono di seguito indicate.». 

La modifica ha lo scopo di rendere più facilmente percepibili al consumatore le differenze di maturazione delle due 
tipologie di formaggio «Asiago» inserendo le definizioni «Asiago Fresco» e «Asiago Stagionato». Le diciture «pressato» 
e «d’allevo» continuano comunque ad essere consentite. Nel disciplinare, inoltre, la grafia dell’acronimo D.O.P. o Dop 
è sostituita e uniformata utilizzando DOP. 

— Le modifiche di seguito riportate riguardano l’articolo 8 del disciplinare vigente punto 4.2 della scheda 
riepilogativa pubblicata, attuale punto 3.2 del documento unico «Caratteristiche del prodotto finito» che nel 
disciplinare proposto è stato spostato nell’articolo 2 che viene rinominato «Descrizione del prodotto». 

Dove è scritto: 

«Caratteristiche specifiche tecniche per il formaggio “Asiago” pressato a venti giorni di maturazione.»; 

«Caratteristiche specifiche per il formaggio “Asiago” d’allevo a sessanta giorni di maturazione.» 

è stato scritto: 

«Caratteristiche specifiche tecniche per il formaggio “Asiago Fresco” al periodo minimo di maturazione.»; 

«Caratteristiche specifiche tecniche per il formaggio “Asiago Stagionato” al periodo minimo di maturazione.». 

La modifica chiarisce che le caratteristiche specifiche tecniche si riferiscono al prodotto giunto al periodo minimo di 
maturazione. Tale modifica ha lo scopo di rendere più chiara la fase dei controlli. 

Sono state soppresse le specifiche microbiologiche ed igienico sanitarie dell’Asiago Fresco e dell’Asiago Stagionato. 
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La normativa comunitaria prevede già l’obbligatorietà delle analisi microbiologiche ed igienico sanitarie presso i 
caseifici produttori. Si ritiene pertanto non necessario dover indicare nel disciplinare i parametri microbiologici ed 
igienico sanitari, i cui livelli sono comunque disciplinati dalla vigente normativa. 

Nelle specifiche visive/organolettiche dell’Asiago Stagionato 

dove è scritto: 

«sapore dolce (mezzano)/fragrante (vecchio)» 

è stato scritto: 

«sapore dolce e leggermente saporito/fragrante (“vecchio”)». 

La modifica ha lo scopo di definire con maggiore precisione il sapore dell’Asiago Stagionato una volta raggiunto il 
periodo minimo di stagionatura e del formaggio Asiago con stagionatura di oltre 10 mesi («vecchio»). Tale modifica 
consentirà un più efficace controllo sulle caratteristiche organolettiche. 

Dopo la descrizione delle caratteristiche specifiche tecniche per entrambe le tipologie di Asiago è stata aggiunta la 
seguente frase: 

«Sia per l’“Asiago Fresco” che per l’“Asiago Stagionato”, al fine di limitare gli scarti di lavorazione e fatto salvo il rispetto 
delle specifiche visive/organolettiche, chimiche e i requisiti di peso sopracitati, è ammessa, per il prodotto destinato 
esclusivamente al preconfezionamento (affettamento, cubettatura, grattugia) o a lavorazioni in prodotti composti, 
elaborati o trasformati, la produzione di formaggio “Asiago” in forma diversa da quella cilindrica.». 

L’inserimento di questa modalità di produzione è finalizzato a limitare gli scarti di lavorazione del formaggio Asiago in 
una vasta serie di lavorazioni (fettine, prodotti composti ecc.), considerate antieconomiche proprio a causa di tali 
scarti. Trattasi di una scelta che, agevolando la produzione di formati (fettine, cubetti ecc.) sempre più graditi ai 
consumatori, fornisce nuove opportunità, in linea con i trend di consumo, per apprezzare il formaggio Asiago, senza 
modificare in alcun modo le caratteristiche organolettiche del prodotto. 

Si è semplificato il paragrafo relativo ai trattamenti in superficie delle forme. 

Dove è scritto: 

«Le forme di formaggio “Asiago” dopo il raggiungimento del periodo minimo di stagionatura del prodotto, possono 
essere trattate in superficie con sostanze consentite a norma dalle vigenti disposizioni. La parte superficiale delle 
forme (crosta) non è edibile.» 

è stato scritto: 

«Le forme di formaggio possono essere trattate in superficie con sostanze consentite dalle vigenti normative.». 

La normativa di settore definisce quali sostanze siano ammesse nel trattamento in superficie. Si ritiene sufficiente il 
rispetto della vigente normativa relativamente al trattamento della crosta. Anche riguardo la non edibilità della crosta 
il caseificio produttore è comunque tenuto al rispetto delle norme vigenti e quindi a dichiarare l’uso di sostanze che 
possano rendere la crosta non edibile. 

Dove è scritto: 

«Il trattamento superficiale delle forme deve in ogni caso consentire la leggibilità della placchetta di caseina 
identificativa della forma e del logo della denominazione.» 

è stato scritto: 

«Il trattamento superficiale delle forme deve in ogni caso consentire la leggibilità della placchetta di caseina 
identificativa della forma, del logo della denominazione e della marchiatura di origine ASIAGO impressa sullo 
scalzo.». 

La modifica completa l’elenco dei contrassegni identificativi che contraddistinguono il formaggio Asiago compresa la 
marchiatura di origine sullo scalzo/bordo delle forme. 

Zona geografica 

— La modifica di seguito riportata riguarda l’articolo 2 del disciplinare vigente, punto 4.3 della scheda riepilogativa 
pubblicata, punto 4 del documento unico. 

Il testo dell’articolo 2 «Zona di produzione» del disciplinare vigente è stato spostato nell’articolo 3 nel disciplinare 
proposto che viene rinominato «Zona geografica delimitata». 
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Tale modifica ha lo scopo di seguire l’articolazione del disciplinare così come prevista dal regolamento (UE) 
n. 1151/2012. 

Vengono aggiunti i comuni di Cittadella e Fontaniva. 

I Comuni di Cittadella e Fontaniva, situati a nord della città di Padova, vengono compresi nella zona geografica 
delimitata in quanto aree nelle quali storicamente, avveniva la produzione di latte destinato alla trasformazione nel 
formaggio che ha avuto, successivamente, il riconoscimento della DOP. Attualmente in tali località sono presenti 
aziende agricole socie di caseifici produttori della DOP Asiago, il cui latte non può essere utilizzato per la produzione 
della DOP. La modifica è volta a rispecchiare con maggiore fedeltà l’area storica di produzione della DOP. 

Prova dell’origine 

— La modifica riguarda l’articolo 4 del disciplinare «Origine del prodotto», dove è stata aggiunta la frase di seguito 
riportata: 

«Tutte le persone, fisiche o giuridiche, iscritte nei relativi elenchi, sono assoggettate a verifiche da parte della struttura 
di controllo, secondo quanto disposto dal disciplinare di produzione e dal relativo piano di controllo.». 

La modifica completa il testo chiarendo che tutti gli operatori inseriti nel sistema di controllo della DOP sono 
assoggettati alle verifiche della struttura di controllo. 

Metodo di produzione 

La modifica riguarda l’articolo 3 «Alimentazione del bestiame» che è stato spostato nella prima parte dell’articolo 5 del 
disciplinare proposto, che viene rinominato «Metodo di ottenimento del prodotto», punto 3.3 del documento unico. 

— La modifica ha inserito il cotone nell’elenco dei mangimi vietati. 

Il cotone è stato inserito tra i mangimi vietati nell’alimentazione del bestiame, dopo accurate ricerche svolte in 
collaborazione con l’Università di Padova, dipartimento di Nutrizione animale. La modifica è volta a qualificare il 
formaggio Asiago attraverso un rafforzamento del nesso causale tra luogo d’origine e caratteristiche del prodotto, 
eliminando una specie vegetale non autoctona come il cotone. 

— Inoltre, dopo l’elenco dei mangimi vietati sono aggiunte le frasi di seguito riportate: 

«Almeno il 50 % della razione alimentare in sostanza secca deve essere prodotta all’interno della zona geografica. 

Almeno il 50 % della sostanza secca della razione alimentare deve essere apportata da foraggi.». 

La percentuale minima del 50 % della razione alimentare in sostanza secca prodotta all’interno della zona geografica 
viene soddisfatta da erba, fieno, erbai vari prodotti nell’area geografica delimitata e rappresenta la quota di razione 
legata alla fibra digeribile, grossolanamente definita con il termine foraggio (erba, fieno, pascolo ecc.) che incide in 
modo rilevante sulle caratteristiche chimiche, sensoriali e organolettiche del latte e quindi del prodotto finito. L’areale 
geografico di produzione del formaggio Asiago, soprattutto nelle zone montate o collinari, non è particolarmente 
vocato per la produzione di cereali (mais, frumento, orzo) o di oleaginose (soia) essendo principalmente 
caratterizzato da prati stabili/pascolo. 

Le aziende della filiera produttiva del formaggio Asiago sono altamente specializzate nella produzione del latte con 
animali di alta genealogia che hanno bisogno di una razione alimentare bilanciata, composta non solo di foraggi ma 
anche di mangimi e concentrati per sostenere produzioni di qualità e anche per il benessere stesso degli animali in 
produzione. 

Si rende necessario quindi integrare le razioni alimentari con l’impiego di concentrati e mangimi complementari 
provenienti da fuori zona delimitata. 

Tali alimenti hanno un’elevata velocita di assunzione e rappresentano la quota di energia e proteina prontamente 
disponibile per le normali funzioni ruminali delle bovine. Essendo il loro ruolo limitato ad una funzione fisiologica di 
supporto alle suddette funzioni, l’incidenza sulle caratteristiche organolettiche del latte è pressoché nulla. 

L’assunzione di una razione costituita da sostanza secca derivante per almeno il 50 % da foraggi, apporta benefici sotto 
il profilo del benessere animale e può favorire la produzione di latte di migliore qualità per la caseificazione. L’impiego 
di foraggi ottenuti dalla zona di produzione del formaggio Asiago, particolarmente ricco di essenze vegetali grazie alla 
biodiversità del territorio, conferisce al latte i sapori caratteristici che si ritrovano nel prodotto finito. 

Tale modifica risponde all’esigenza di adeguare il disciplinare e il documento unico alle disposizioni del Regolamento 
(UE) n. 1151/2012 

— Le seguenti modifiche riguardano l’articolo 5 del disciplinare vigente. 
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Dove è scritto: 

«Il formaggio “Asiago”, sia nella tipologia pressato che in quella d’allevo, viene prodotto con latte conforme alle 
disposizioni sanitarie vigenti in materia. È tuttavia consentita la produzione dell’Asiago d’allevo nelle malghe durante 
il periodo di monticazione con latte in deroga alle normative sanitarie vigenti. Il latte deve essere stoccato a 
temperatura compresa fra i 4 e gli 11 gradi Celsius e deve essere trasformato entro il tempo massimo di 60 ore dalla 
prima o dalla eventuale seconda munta. Nel caso in cui il formaggio “Asiago” sia prodotto da latte crudo, la 
trasformazione deve essere ottenuta entro le 36-48 ore successive all’ingresso nello stabilimento, secondo le vigenti 
disposizioni.» 

è stato scritto: 

«Il formaggio “Asiago”, sia nella tipologia Fresco che in quella Stagionato, viene prodotto con latte conforme alle 
disposizioni sanitarie vigenti in materia. Il latte deve essere stoccato in caseificio a temperatura compresa fra i 4 e 
gli 11 gradi Celsius. Il latte destinato alla produzione di formaggio “Asiago” “prodotto della montagna” può essere 
stoccato alle temperature determinate dalle condizioni ambientali naturali. 

Il latte deve essere raccolto entro 36 ore dalla prima mungitura. 

Per la produzione del formaggio “Asiago” che si fregia della menzione aggiuntiva “prodotto della montagna”, il latte 
deve essere raccolto entro il termine massimo di 48 ore dalla prima mungitura. 

Il latte va avviato alla trasformazione entro 48 ore dall’entrata in caseificio.». 

Viene eliminata l’ammissibilità del cosiddetto «latte in deroga», in coerenza con l’evoluzione del quadro normativo. La 
modifica precisa inoltre che le temperature di stoccaggio del latte sono riferite ai caseifici, mentre il latte destinato alla 
produzione di formaggio Asiago «prodotto della montagna» può essere stoccato alle temperature determinate dalle 
condizioni ambientali naturali, che risultano adeguate allo stoccaggio. Vengono precisati i tempi di raccolta del latte 
rispetto alla prima mungitura, consentendo di fatto la raccolta di latte proveniente da più mungiture, e viene stabilito 
il numero massimo di ore dall’entrata in caseificio, entro il quale il latte deve essere avviato alla trasformazione per 
tutte le tipologie di Asiago. 

Dove è scritto: 

«Per la produzione del formaggio “Asiago” pressato può essere utilizzato latte, derivante da una o due mungiture, 
crudo o pastorizzato a 72 gradi Celsius per 15 secondi, secondo le vigenti normative.» 

è stato scritto: 

«Per la produzione del formaggio “Asiago Fresco” viene utilizzato latte, derivante da una o più mungiture consecutive, 
crudo, termizzato o pastorizzato secondo le vigenti normative.». 

La modifica tiene conto dell’evoluzione dei sistemi di mungitura (robot di mungitura ecc.), che assicurano migliori 
condizioni di benessere animale senza intaccare il livello qualitativo del latte prodotto tramite più mungiture. 

Inoltre, anche per l’Asiago Fresco viene introdotta la possibilità di termizzare il latte. Il latte termizzato, essendo 
sottoposto a temperature meno elevate di quello pastorizzato, conserva maggiormente le caratteristiche 
organolettiche legate alla zona di produzione. 

La seguente modifica introduce anche per l’Asiago Stagionato la possibilità di utilizzare latte derivante da più 
mungiture consecutive, come previsto per l’Asiago Fresco. 

Dove è scritto: 

«Per la produzione di formaggio “Asiago” d’allevo può essere utilizzato latte derivante da due mungiture parzialmente 
scremate per affioramento, o derivante da due mungiture di cui una parzialmente scremata per affioramento, o da una 
sola mungitura pure parzialmente scremata per affioramento. Può essere utilizzato latte crudo o termizzato a 57- 
68 gradi Celsius per 15 secondi con parametro analitico della fosfatasi positivo. Non sono consentiti ulteriori 
trattamenti al latte oltre quelli espressamente previsti nel presente disciplinare di produzione.» 

è stato scritto: 

«Per la produzione di formaggio “Asiago Stagionato” viene utilizzato latte derivante da più mungiture consecutive 
parzialmente scremate per affioramento, o derivante da più mungiture consecutive di cui una parzialmente scremata 
per affioramento, o da una sola mungitura pure parzialmente scremata per affioramento. Può essere utilizzato latte 
crudo o termizzato a 57-68 gradi Celsius con parametro analitico della fosfatasi positivo. Non sono consentiti 
ulteriori trattamenti al latte oltre quelli espressamente previsti nel presente disciplinare di produzione.». 
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È stato eliminato il paragrafo: 

«Per la produzione del formaggio DOP Asiago che si fregia della menzione “prodotto della montagna” è consentito 
utilizzare latte di due o quattro munte, ma la trasformazione di tale latte deve avvenire entro 18 ore dal ricevimento, 
nel caso di utilizzo di latte di due munte, ed entro 24 ore dal ricevimento nel caso di utilizzo di latte di quattro 
munte.». 

Per la produzione del formaggio Asiago «prodotto della montagna» è concessa la possibilità di raccogliere il latte di più 
munte purché raccolto entro 48 ore dalla prima mungitura stabilendo che anche per questa tipologia di prodotto che 
il latte sia avviato alla trasformazione entro 48 ore dall’entrata in caseificio, come specificato nei paragrafi precedenti. 

La seguente modifica introduce la possibilità di utilizzo di caglio vegetale e si elimina l’utilizzo del lisozima. 

Dove è scritto: 

«Il latte posto in lavorazione per la produzione di “Asiago” pressato deve essere latte intero e la miscela in caldaia deve 
essere costituita da latte, fermenti lattici o lattoinnesto, caglio bovino ed eventualmente modeste quantità di cloruro di 
sodio. Durante la lavorazione possono essere inoltre aggiunte, per esigenze tecnologiche, delle quantità di acqua 
potabile. Nel caso di produzione di “Asiago” d’allevo il latte posto in lavorazione è latte parzialmente scremato per 
affioramento, eventualmente addizionato di lisozima (E 1105) nei limiti di legge; la miscela è pertanto costituita da 
latte parzialmente scremato, fermenti lattici o lattoinnesto, caglio bovino, eventuali modeste quantità di cloruro di 
sodio e di lisozima. L’uso del lisozima (E 1105) è in ogni caso vietato nella produzione della DOP “Asiago” che si 
fregia della menzione aggiuntiva “prodotto della montagna”» 

è stato scritto: 

«Il latte posto in lavorazione per la produzione di “Asiago Fresco” deve essere latte intero e la miscela in caldaia deve 
essere costituita da latte intero, fermenti lattici o lattoinnesto, caglio bovino o coagulante vegetale ed eventualmente 
modeste quantità di cloruro di sodio. Durante la lavorazione possono essere inoltre aggiunte, per esigenze 
tecnologiche, delle quantità di acqua potabile. Il latte posto in lavorazione per la produzione di “Asiago Stagionato” 
deve essere latte parzialmente scremato per affioramento e la miscela in caldaia deve essere costituita da latte 
parzialmente scremato, fermenti lattici o lattoinnesto, caglio bovino o coagulante vegetale ed eventualmente modeste 
quantità di cloruro di sodio. 

L’uso del lisozima (E 1105) è in ogni caso vietato nella produzione del formaggio “Asiago”». 

La modifica inserisce il coagulante vegetale per le due tipologie di Asiago, in alternativa al caglio bovino. La tradizione 
produttiva del formaggio Asiago era basata, in origine, sull’utilizzo di coagulante vegetale: esistono evidenze, infatti, 
che sull’Altopiano di Asiago si utilizzava l’estratto del cardo come coagulante vegetale. Un recente studio dell’Agenzia 
regionale Veneto Agricoltura dimostra che le caratteristiche organolettiche e sensoriali tipiche sia dell’Asiago Fresco, 
che dell’Asiago Stagionato, si mantengono inalterate anche in caso di utilizzo di coagulante vegetale. 

Tale introduzione consente inoltre di rispondere a specifiche richieste del mercato. 

Viene eliminata, inoltre, la possibilità di utilizzare il lisozima, enzima con attività antifermentativa. Si tratta di un 
coadiuvante tecnologico poco utilizzato nella produzione dell’Asiago e non di uso tradizionale, il cui impiego sta 
diventando superfluo grazie al miglioramento della qualità dei foraggi. 

— Le modifiche di seguito riportate riguardano l’articolo 7 del disciplinare vigente. 

Il testo dell’articolo 7 del disciplinare vigente «Modalità di conservazione e stagionatura» è stato spostato in coda 
all’articolo 5 del disciplinare proposto e va a costituire il sotto-paragrafo «Modalità di conservazione e stagionatura». 

È stato eliminato il seguente paragrafo relativo alla fase precedente la salatura: 

«Prima della salatura le forme vengono conservate per un periodo minimo di 48 ore in locali a 10-15 °C con umidità 
relativa dell’80-85 %.». 

Il paragrafo descriveva la fase precedente la salatura (cosiddetta «frescura») di fatto ormai integrata nella fase di 
stagionatura del formaggio, considerato che i parametri indicati nel paragrafo sono i medesimi di quelli proposti per 
la stagionatura. 

Viene riscritta la frase relativa alla stagionatura minima dell’Asiago Stagionato 

Dove è scritto: 

«La stagionatura minima dell’“Asiago” d’allevo è di giorni sessanta dall’ultimo giorno del mese di produzione.» 

è stato scritto: 

«La stagionatura minima dell’“Asiago Stagionato” è di giorni novanta dalla data di produzione.». 
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Al fine di ottenere un prodotto dal punto di vista organolettico/qualitativo migliore e un periodo di stagionatura 
uniforme per tutti i lotti di produzione, si è stabilito che la stagionatura minima prima della commercializzazione 
deve essere di novanta giorni effettivi dalla data di produzione. 

Ulteriore modifica riguarda i parametri di temperatura e umidità relativi alla stagionatura. 

Dove è scritto: 

«La stagionatura deve avvenire all’interno della zona di produzione stessa in magazzini aventi temperature comprese 
fra i 10 e i 15 °C, con umidità relativa compresa fra 80 e 85 %.» 

è stato scritto: 

«La stagionatura deve avvenire all’interno della zona di produzione stessa in magazzini aventi temperature non 
inferiori a 5 °C.». 

La modifica sostituisce i due range di temperatura e umidità con un valore minimo di temperatura, in quanto ritenuto 
più adeguato ad esprimere le condizioni ottimali di stagionatura dell’Asiago. Tale parametro minimo di temperatura, 
inoltre, rispecchia le condizioni ambientali naturali e può prevenire in modo più efficace, anche in assenza di 
lisozima, le fermentazioni anomale nel formaggio a lunga stagionatura. 

Legame 

È stato inserito uno specifico articolo sul legame, non presente nel disciplinare vigente ma solo nella scheda 
riepilogativa pubblicata. Si riporta di seguito il testo dell’articolo 6 inserito nel disciplinare proposto e al punto 5 del 
documento unico. 

«Articolo 6 

Legame fra il prodotto e la zona di produzione 

Numerosi sono gli elementi storici e tradizionali che radicano nel tempo e nel territorio il formaggio “Asiago” 
storicamente originario dell’altopiano di Asiago situato in provincia di Vicenza ai confini con la provincia di Trento. 
La produzione del formaggio “Asiago” risale all’anno mille ed è da allora proseguita agli inizi del millenovecento 
anche in un’area limitrofa all’altopiano di Asiago, che può essere compresa in un raggio di circa ottanta chilometri. 

Trattasi di un’area circostante a quella storica dove gli allevatori dell’altopiano di Asiago, costretti a trasferirsi a seguito 
degli eventi bellici della Prima guerra mondiale (1914-1918), trovarono le condizioni agronomiche, ambientali, 
climatiche idonee a sviluppare l’allevamento bovino e la tradizione casearia. 

La zona di produzione del formaggio “Asiago” comprende un’area costituita dagli altopiani di Asiago, Lavarone, 
Vezzena e Folgaria, che rappresentano la zona originaria, dalle montagne trentine, da una fascia intermedia 
pedemontana formata dalle colline del Grappa, di Breganze, di Schio, di Valdagno e Chiampo, nonché da una fascia 
della pianura irrigua vicentina, padovana e trevigiana. 

Nell’area di produzione, le condizioni climatiche e pedologiche sono omogenee per quanto riguarda sia il livello di 
piovosità che della temperatura. Sotto il profilo pedologico il terreno è sostanzialmente calcareo. In tutte le fasce 
altimetriche della zona è diffusa la coltura foraggera permanente, caratterizzata da essenze graminacee e leguminose 
naturali e la coltivazione di cereali (frumento, orzo, mais). Nella fascia altimetrica montana tutta la superficie agricola 
non boschiva è destinata a pascolo e prato pascolo. 

Le razze bovine maggiormente presenti negli allevamenti dell’area sono quelle della Frisona italiana, seguita dalla 
Bruna alpina, dalla Rendena e dalla Pezzata rossa. 

Un elemento particolarmente importante è dato dal fattore umano. La caratteristica modalità di produzione, secondo 
metodi leali e costanti, è stata mantenuta intatta nel tempo attraverso la trasmissione dell’antica arte casearia locale e 
delle tecniche di trasformazione del latte in formaggio.». 

Etichettatura 

— La modifica riguarda l’articolo 6 del disciplinare vigente punto 3.6 del documento unico. 

Il testo dell’articolo 6 «Identificazione e marchiatura» è stato spostato nella prima parte dell’articolo 8 «Etichettatura» 
del disciplinare proposto e va a costituire il sotto-paragrafo 8.1 «Identificazione e marchiatura». 

Nel paragrafo seguente alla rappresentazione del logo costitutivo della denominazione, le parole «quale parte 
integrante» sono modificate in «che costituisce parte integrante» e nell’ultima frase le parole «Nella fascere» sono 
sostituite con le parole «Nelle fascere». 

La modifica consiste in una correzione formale e nell’eliminazione di un refuso. 
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Il punto dove è scritto: 

«ripetuto più volte e di altezza 25 mm per l’Asiago pressato e di 20 mm per l’Asiago allevo.» 

è così modificato: 

«ripetuto più volte e di altezza 25 mm per l’“Asiago Fresco” e di 20 mm per l’“Asiago Stagionato”». 

Tale modifica sostituisce «fresco» e «stagionato» a «pressato» e «allevo» in coerenza con la modifica proposta 
all’articolo 1 del disciplinare. 

Inoltre, sempre all’articolo relativo all’etichettatura, è stata aggiunta la frase di seguito riportata: 

«Tutti i contrassegni identificativi della DOP “Asiago” (placchetta di caseina e marchiatura di origine) devono sempre 
essere visibili nella forma intera. In nessun caso lo scalzo della forma intera può essere coperto da pellicole, nastri o 
serigrafie.» 

La modifica mira a rafforzare la tracciabilità del prodotto e la trasparenza nei confronti del consumatore, con 
l’obiettivo di evidenziare la visibilità dei contrassegni identificativi della DOP rispetto a prodotti di imitazione o a 
tentativi di contraffazione. 

Dopo l’elenco delle lettere alfabetiche indicatrici del mese di produzione è aggiunto il paragrafo: 

«Fermi restando gli obblighi di tracciabilità ai sensi delle vigenti normative, le produzioni in forma non cilindrica 
devono essere munite dei seguenti contrassegni identificativi: placchetta di caseina, sigla alfanumerica del caseificio 
produttore, logo costitutivo della denominazione, nome della denominazione ASIAGO ripetuto più volte in 
sequenza, su almeno un lato dello scalzo o del piatto della forma. A tale proposito, il Consorzio fornisce in uso ai 
produttori aventi diritto un’apposita strumentazione marchiante.» 

La modifica specifica la modalità di identificazione e tracciabilità del prodotto avente forma diversa da quella 
cilindrica, previsto dall’articolo 2 del disciplinare proposto. 

— La modifica successiva riguarda il testo dell’articolo 9 «Confezionamento» che è stato spostato in coda all’articolo 8 
«Etichettatura» del disciplinare proposto e va a costituire il sottoparagrafo 8.2 «Presentazione e confezionamento», 
punto 3.5 del documento unico. 

Il paragrafo: 

«Le forme intere di formaggio D.O.P. “Asiago” possono essere porzionate e preconfezionate in tranci che consentano la 
visibilità dello scalzo della forma. È in ogni caso consentito confezionare in porzioni il centro della forma purché il 
suo peso totale non superi il 10 % del peso della forma stessa. Queste porzioni dovranno comunque avere la crosta 
del piatto. È consentito indicare in etichetta l’eventuale non utilizzo del lisozima (E 1105). 

Il confezionamento, qualora le operazioni di porzionamento comportino la raschiatura e/o asportazione della crosta, 
rendendo così invisibile la marchiatura di origine (cubetti, fettine ecc.) deve avvenire nella zona di produzione al fine di 
garantire la rintracciabilità del prodotto.» 

è così modificato: 

«Le forme intere di formaggio “Asiago” possono essere porzionate e preconfezionate nelle varie pezzature (quarti di 
forma, tranci, fettine ecc.) con la crosta. È in ogni caso consentito confezionare in porzioni il centro della forma 
purché il suo peso totale non superi il 10 % del peso della forma stessa. Queste porzioni dovranno comunque avere 
la crosta del piatto. 

Il confezionamento nelle varie pezzature, (cubetti, grattugia, fettine, tranci forma intera compresa ecc.), qualora le 
operazioni di porzionamento comportino la raschiatura e/o asportazione della crosta, rendendo così invisibile la 
marchiatura di origine, deve avvenire con modalità che consentano di garantire la rintracciabilità del prodotto. 

Con la modifica vengono specificate le principali pezzature di preconfezionamento. Viene chiarito che la marchiatura 
dello scalzo è il contrassegno che segnala la presenza di un prodotto autentico e che risponde agli obblighi previsti dal 
disciplinare e, qualora la crosta venga raschiata e/o asportata, ciò dovrà avvenire con modalità che garantiscano la 
rintracciabilità del prodotto.». 

— La modifica seguente si propone di chiarire quali sono le diciture utilizzabili nelle indicazioni commerciali e/o 
etichette a seconda della stagionatura. 

Dove è scritto: 

«Il formaggio “Asiago” prodotto con latte proveniente da stalle site in territorio montano, trasformato in caseifici 
ubicati in zona montana e stagionato in zona montana, si può fregiare in etichetta, della menzione aggiuntiva 
“prodotto della montagna”. 

Il formaggio “Asiago” pressato può recare in etichetta anche l’indicazione “fresco”. 
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Il formaggio “Asiago” d’allevo può recare in etichetta anche l’indicazione “stagionato”. 

Il formaggio “Asiago” d’allevo, con stagionatura compresa fra i quattro e i sei mesi, può recare in etichetta anche 
l’indicazione “mezzano”. 

Il formaggio “Asiago” d’allevo, con stagionatura superiore a dieci mesi, può recare in etichetta anche l’indicazione 
“vecchio”. 

Il formaggio «Asiago» allevo, con stagionatura superiore a quindici mesi, può recare in etichetta anche l’indicazione 
“stravecchio”.» 

è stato scritto: 

«Il formaggio “Asiago” prodotto con latte proveniente da stalle site in territorio montano, trasformato in caseifici 
ubicati in zona montana e stagionato in zona montana, che gode della menzione aggiuntiva “prodotto della 
montagna” si può fregiare nelle indicazioni commerciali e/o in etichetta dell’indicazione “Asiago prodotto della 
montagna”». 

Nelle indicazioni commerciali e/o in etichetta si possono riportare le seguenti indicazioni: 

Il formaggio «Asiago Fresco» può riportare in alternativa, l’indicazione «Asiago pressato». 

Il formaggio «Asiago Fresco», con stagionatura superiore a 40 giorni, può riportare in alternativa, l’indicazione 
«Asiago Fresco riserva». 

Il formaggio «Asiago Stagionato» può riportare, in alternativa, l’indicazione «Asiago d’allevo». 

Il formaggio «Asiago Stagionato», con stagionatura superiore a quattro mesi e fino a 10 mesi, può riportare in 
alternativa, l’indicazione «Asiago mezzano» o «Asiago Stagionato mezzano». 

Il formaggio «Asiago Stagionato», con stagionatura superiore a 10 mesi e fino a 15 mesi, può riportare in alternativa, 
l’indicazione «Asiago vecchio» o «Asiago Stagionato vecchio». 

Il formaggio «Asiago Stagionato», con stagionatura superiore a 15 mesi, può riportare in alternativa, l’indicazione 
«Asiago stravecchio» o «Asiago Stagionato stravecchio». 

La modifica chiarisce tutte le diciture alternative dell’Asiago Fresco e Stagionato, in funzione dei diversi tempi di 
stagionatura del prodotto, aggiornate in coerenza con quanto indicato all’articolo 1 del disciplinare. Si provvede, 
inoltre, a definire meglio i periodi di stagionatura, nel rispetto delle pratiche tradizionali di produzione e per una 
immediata e facile comprensione da parte dei consumatori. 

— Dopo l’ultimo paragrafo è aggiunto il paragrafo: 

«Sul piatto della forma possono essere apposte pellicole coprenti o serigrafie riportanti indicazioni aziendali, purché 
conformi alle vigenti disposizioni normative in materia di etichettatura e presentazione dei prodotti alimentari. Tali 
pellicole o serigrafie non possono coprire la placchetta di caseina e devono comunque sempre riportare la 
denominazione “ASIAGO”, affiancata dal logo europeo identificativo dei prodotti a Denominazione di Origine 
Protetta, al fine di garantire una corretta informazione ai consumatori.». 

La modifica mira a rafforzare gli strumenti di tracciabilità e identificazione del prodotto, ritenuti aspetti 
imprescindibili di un prodotto DOP. 

Organismo di controllo 

È aggiunto il nuovo articolo 7 «Organismo di controllo» non presente nel disciplinare vigente con le informazioni 
relative all’organismo di controllo. 

Si riporta di seguito il testo: 

«Articolo 7 

Organismo di controllo 

In conformità delle disposizioni degli articoli 36 e 37 del regolamento (UE) n. 1151/2012, la verifica del rispetto del 
disciplinare è effettuata, anteriormente all’immissione in commercio del prodotto, dall’organismo di controllo 
autorizzato. L’organismo di controllo è CSQA Certificazioni srl – Via S. Gaetano, 74 – 36016 Thiene (VI) 
tel. + 39 0445 313011, fax + 39 0445 313070, E-mail csqa@csqa.it.». 
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DOCUMENTO UNICO 

«ASIAGO» 

n. UE: PDO-IT-0001-AM02 — 30.7.2019 

DOP (X) IGP ( ) 

1. Denominazione (denominazioni) 

«Asiago» 

2. Stato membro o paese terzo 

Italia 

3. Descrizione del prodotto agricolo o alimentare 

3.1. Tipo di prodotto 

Classe 1.3 Formaggi 

3.2. Descrizione del prodotto a cui si applica la denominazione di cui al punto 1 

La denominazione di origine protetta (DOP) «Asiago» è riservata al formaggio a pasta semicotta, prodotto 
esclusivamente con latte vaccino, ottenuto nel rispetto del presente disciplinare di produzione, distinto in due diverse 
tipologie di formaggio, «Asiago Fresco» (altrimenti detto «Asiago pressato») e «Asiago Stagionato» (altrimenti detto 
«Asiago d’allevo»), le cui caratteristiche vengono di seguito indicate. 

Caratteristiche specifiche tecniche per il formaggio «Asiago Fresco» al periodo minimo di maturazione.                                                              

Specifiche Tolleranze 

a) visive/organolettiche: 

pasta di colore bianco o leggermente paglierino 

occhiatura marcata ed irregolare 

sapore delicato e gradevole 

crosta sottile ed elastica 

b) chimiche: 

umidità 39,50 % ±4,50 

proteine 24,00 % ±3,50 

Grasso 30,00 % ±4,00 

cloruro di sodio 1,70 % ±1,00 

grasso sul secco non inferiore a 44 % Nessuna 

c) fisiche: 

scalzo diritto o leggermente convesso 

facce piane o quasi piane 

peso da 11 a 15 kg 

altezza da 11 a 15 cm 

diametro da 30 a 40 cm   
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Caratteristiche specifiche tecniche per il formaggio «Asiago Stagionato» al periodo minimo di maturazione.                                                              

Specifiche Tolleranze 

a) visive/organolettiche: 

pasta di colore paglierino o leggermente paglierino 

occhiatura di piccola e media grandezza 

sapore dolce e leggermente saporito — fragrante («vecchio») 

crosta liscia e regolare 

b) chimiche: 

umidità 34,50 % ±4,00 

proteine 28,00 % ±4,00 

grasso 31,00 % ±4,50 

cloruro di sodio 2,40 % ±1,00 

grasso sul secco non inferiore a 34 % Nessuna 

c) fisiche: 

scalzo diritto o quasi diritto 

facce piane o quasi piane 

peso da 8 a 12 kg 

altezza da 9 a 12 cm 

diametro da 30 a 36 cm   

Sia per l’«Asiago Fresco« che per l’«Asiago Stagionato», al fine di limitare gli scarti di lavorazione e fatto salvo il rispetto 
delle specifiche visive/organolettiche, chimiche e i requisiti di peso sopracitati, è ammessa, per il prodotto destinato 
esclusivamente al preconfezionamento (affettamento, cubettatura, grattugia) o a lavorazioni in prodotti composti, 
elaborati o trasformati, la produzione di formaggio «Asiago» in forma diversa da quella cilindrica. 

Le forme di formaggio possono essere trattate in superficie con sostanze consentite dalle vigenti normative. 

Il trattamento superficiale delle forme deve in ogni caso consentire la leggibilità della placchetta di caseina 
identificativa della forma, del logo della denominazione e della marchiatura di origine «ASIAGO» impressa sullo 
scalzo. 

È vietato il trattamento superficiale con sostanze coloranti e antimuffa per le forme di «Asiago» che si fregiano della 
menzione aggiuntiva «prodotto della montagna». 

3.3. Mangimi (solo per i prodotti di origine animale) e materie prime (solo per i prodotti trasformati) 

Viene utilizzato latte di vacca crudo o termizzato o pastorizzato. 

Il bestiame il cui latte è destinato alla trasformazione in formaggio «Asiago» non deve essere alimentato con i foraggi 
ed i mangimi di seguito indicati: 

FORAGGI: 

erbai di colza, ravizzone, senape, fieno greco; 

foglie di piante da frutto, foglie e colletti di bietola; 

erba silo di trifoglio, di pisello, sottoprodotti insilati; 

frutta e relativi sottoprodotti della lavorazione industriale freschi e conservati umidi; 

ortaggi e relativi sottoprodotti freschi e conservati umidi; 

sottoprodotti delle industrie di fermentazione freschi e conservati umidi (trebbie di birra, distilleria, vinacce ecc.); 
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sottoprodotti dell’industria saccarifera: polpe di bietole da zucchero fresche ed insilate; 

sottoprodotti dell’industria di macellazione e dell’allevamento: residui vari, tal quali o associati ad altri foraggi. 

MANGIMI: 

farine di carne, pesce e di penne; 

farine di panelli di ravizzone, semi di agrumi, vinaccioli; 

ortaggi e frutta essiccati; 

sottoprodotti essiccati della lavorazione industriale di ortaggi e frutta (bucce di piselli e di fagioli, carciofi, castagne, 
pastazzo, sanse, vinaccioli, fecce, vinacce); 

sottoprodotti dell’industria saccarifera: concentrato proteico del melasso, borlande varie, polpe borlandate essiccate ed 
altri; 

sottoprodotti essiccati dell’industria di fermentazione: borlande, residui di fermentazione ed altri; 

urea, urea-fosfato, biureto (ad uso zootecnico); 

cotone. 

Almeno il 50 % della razione alimentare in sostanza secca deve essere prodotta all’interno della zona geografica. 

Almeno il 50 % della sostanza secca della razione alimentare deve essere apportata da foraggi. 

La percentuale minima del 50 % della razione alimentare in sostanza secca prodotta all’interno della zona geografica 
viene soddisfatta da erba, fieno, erbai vari prodotti nella area geografica delimitata e rappresentano la quota di 
razione legata alla fibra digeribile, grossolanamente definita con il termine foraggio (erba, fieno, pascolo ecc.) che 
incide in modo rilevante sulle caratteristiche chimiche, sensoriali e organolettiche del latte e quindi del prodotto 
finito. L’areale geografico di produzione del formaggio Asiago, soprattutto nelle zone montate o collinari non è 
particolarmente vocato per la produzione di cereali (mais, frumento, orzo) o di oleaginose (soia) essendo 
principalmente caratterizzato da prati stabili/pascolo. 

Le aziende della filiera produttiva del formaggio Asiago sono altamente specializzate nella produzione del latte con 
animali di alta genealogia che hanno bisogno di una razione alimentare bilanciata, composta non solo di foraggi ma 
anche di mangimi e concentrati per sostenere produzioni di qualità e anche per il benessere stesso degli animali in 
produzione. 

Si rende necessario quindi integrare le razioni alimentari con l’impiego di concentrati e mangimi complementari 
provenienti da fuori zona delimitata. 

Tali alimenti hanno un’elevata velocita di assunzione e rappresentano la quota di energia e proteina prontamente 
disponibile per le normali funzioni ruminali delle bovine. Essendo il loro ruolo limitato ad una funzione fisiologica di 
supporto alle suddette funzioni, l’incidenza sulle caratteristiche organolettiche del latte è pressoché nulla. 

Qualora il latte sia destinato alla produzione di formaggio «Asiago» che si fregia della menzione «prodotto della 
montagna» è altresì vietata l’alimentazione con ogni tipo di insilati. 

3.4. Fasi specifiche della produzione che devono aver luogo nella zona geografica delimitata 

La zona di allevamento dei bovini, di produzione e di stagionatura del formaggio «Asiago» devono avvenire nell’area 
geografica di produzione delimitata al punto 4. 

3.5. Norme specifiche in materia di affettatura, grattugiatura, confezionamento ecc. del prodotto cui si riferisce la denominazione 
registrata 

Le forme intere di formaggio «Asiago» possono essere porzionate e preconfezionate nelle varie pezzature (quarti di 
forma, tranci, fettine ecc.) con la crosta. È in ogni caso consentito confezionare in porzioni il centro della forma 
purché il suo peso totale non superi il 10 % del peso della forma stessa. Queste porzioni dovranno comunque avere 
la crosta del piatto. 

Il confezionamento nelle varie pezzature (cubetti, grattugia, fettine, tranci, forma intera compresa ecc.) qualora le 
operazioni di porzionamento comportino la raschiatura e/o asportazione della crosta, rendendo così invisibile la 
marchiatura di origine, deve avvenire con modalità che consentano di garantire la rintracciabilità del prodotto. 
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3.6. Norme specifiche in materia di etichettatura del prodotto cui si riferisce la denominazione registrata 

Tutte le forme di formaggio «Asiago» sono identificate a mezzo di placchette di caseina numerate e marchiate con 
fascere marchianti, detenute dal Consorzio di tutela incaricato e assegnate in uso a tutti gli aventi diritto, contenenti il 
seguente logo costitutivo della denominazione.   

Tale logo rappresenta una forma di formaggio tagliata e mancante di uno spicchio; lo spicchio mancante, trasformato 
in una «A» stilizzata, è inserito parzialmente nella forma. L’altezza complessiva del logo apposto sulle forme di 
formaggio è di 100 mm per l’«Asiago Fresco» e di 80 mm per l’«Asiago Stagionato». Nelle fascere marchianti è inoltre 
inserita la sigla alfanumerica del caseificio produttore ed il nome della denominazione,   

ripetuto più volte e di altezza 25 mm per l’«Asiago Fresco» e di 20 mm per l’«Asiago Stagionato». 

Tutti i contrassegni identificativi della DOP «Asiago» (placchetta di caseina e marchiatura di origine) devono sempre 
essere visibili nella forma intera. In nessun caso lo scalzo della forma intera può essere coperto da pellicole, nastri o 
serigrafie. 

Le forme di «Asiago Stagionato» presentano inoltre, impressa sullo scalzo, una lettera alfabetica indicatrice del mese di 
produzione. 

Fermi restando gli obblighi di tracciabilità ai sensi delle vigenti normative, le produzioni in forma non cilindrica 
devono essere munite dei seguenti contrassegni identificativi: placchetta di caseina, sigla alfanumerica del caseificio 
produttore, logo costitutivo della denominazione, nome della denominazione «ASIAGO» ripetuto più volte in 
sequenza, su almeno un lato dello scalzo o del piatto della forma. A tale proposito, il Consorzio di tutela fornisce in 
uso apposita strumentazione marchiante ai produttori aventi diritto. 

Le forme di formaggio «Asiago» che si fregiano della menzione aggiuntiva «prodotto della montagna» si contraddi
stinguono mediante l’inserimento, nelle fascere marchianti indicate al comma primo del presente punto, e per una 
sola volta, delle parole «prodotto della montagna». 

Inoltre, al termine del periodo minimo di stagionatura, le citate forme sono ulteriormente identificate da una 
marchiatura a fuoco, apposta sullo scalzo, realizzata con strumenti di proprietà del Consorzio di tutela incaricato e 
assegnati in uso ai caseifici aventi diritto, e riportante il seguente emblema:   

Nelle indicazioni commerciali e/o in etichetta si possono riportare le seguenti indicazioni: 

Il formaggio «Asiago Fresco» può riportare in alternativa, l’indicazione «Asiago pressato». 

Il formaggio «Asiago Fresco», con stagionatura superiore a 40 giorni, può riportare in alternativa, l’indicazione 
«Asiago Fresco riserva». 

Il formaggio «Asiago Stagionato» può riportare in alternativa, l’indicazione «Asiago d’allevo». 

Il formaggio «Asiago Stagionato», con stagionatura superiore a 4 mesi e fino a 10 mesi, può riportare in alternativa, 
l’indicazione «Asiago mezzano» o «Asiago Stagionato mezzano». 
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Il formaggio «Asiago Stagionato», con stagionatura superiore a 10 mesi e fino a 15 mesi, può riportare in alternativa, 
l’indicazione «Asiago vecchio» o «Asiago Stagionato vecchio». 

Il formaggio «Asiago Stagionato», con stagionatura superiore a 15 mesi, può riportare in alternativa, l’indicazione 
«Asiago stravecchio» o «Asiago Stagionato stravecchio». 

Eventuali etichette, timbri, serigrafie ecc., riportanti indicazioni aziendali devono essere conformi alle vigenti 
disposizioni normative in materia di etichettatura e presentazione dei prodotti alimentari ed in ogni caso devono 
sempre consentire la completa leggibilità dei contrassegni costitutivi della DOP «Asiago» (marchiatura a mezzo 
fascere marchianti) e delle placchette di caseina identificative delle forme di formaggio «Asiago». 

Sul piatto della forma possono essere apposte pellicole coprenti o serigrafie riportanti indicazioni aziendali, purché 
conformi alle vigenti disposizioni normative in materia di etichettatura e presentazione dei prodotti alimentari. Tali 
pellicole o serigrafie non possono coprire la placchetta di caseina e devono comunque sempre riportare la 
denominazione «ASIAGO», affiancata dal logo europeo identificativo dei prodotti a Denominazione di Origine 
Protetta, al fine di garantire una corretta informazione ai consumatori. 

4. Delimitazione concisa della zona geografica 

Il formaggio «Asiago» si produce con latte di allevamenti bovini ubicati all’interno della zona delimitata ed in caseifici 
ubicati all’interno della zona stessa che di seguito si precisa: 

provincia di Vicenza: tutto il territorio; 

provincia di Trento: tutto il territorio; 

provincia di Padova: il territorio dei comuni di Carmignano di Brenta, S. Pietro in Gù, Grantorto, Gazzo, Piazzola sul 
Brenta, Villafranca Padovana, Campodoro, Mestrino, Veggiano, Cervarese S. Croce, Rovolon, Cittadella e Fontaniva; 

provincia di Treviso: il territorio così delimitato: prendendo come punto di riferimento il paese di Rossano Veneto, in 
provincia di Vicenza, il limite segue la strada Rossano – Castelfranco Veneto fino al suo incrocio con la strada 
regionale n. 53 «Postumia». Esso costeggia tale strada, attraversa la tangenziale sud di Treviso, fino alla sua 
intersezione con l’autostrada di Alemagna. Il limite prosegue a nord lungo il tracciato di detta autostrada fino al 
fiume Piave. Piega quindi ad ovest lungo la riva destra di detto fiume fino al confine della provincia di Treviso con 
quella di Belluno. Da questo punto il limite si identifica con il confine della provincia di Treviso fino al punto di 
incontro di questo con il confine della provincia di Vicenza. 

Le zone di produzione sopraindicate che sono situate ad un’altitudine non inferiore ai 600 metri, vengono identificate 
come territorio montano. 

5. Legame con la zona geografica 

Numerosi sono gli elementi storici e tradizionali che radicano nel tempo e nel territorio il formaggio «Asiago» 
storicamente originario dell’altopiano di Asiago situato in provincia di Vicenza ai confini con la provincia di Trento. 
La produzione del formaggio «Asiago» risale all’anno mille ed è da allora proseguita agli inizi del millenovecento 
anche in un’area limitrofa all’altopiano di Asiago, che può essere compresa in un raggio di circa ottanta chilometri. 

Trattasi di un’area circostante a quella storica dove gli allevatori dell’altopiano di Asiago, costretti a trasferirsi a seguito 
degli eventi bellici della Prima guerra mondiale (1915-1918), trovarono le condizioni agronomiche, ambientali, 
climatiche idonee a sviluppare l’allevamento bovino e la tradizione casearia. 

La zona di produzione del formaggio «Asiago» comprende un’area costituita dagli altopiani di Asiago, Lavarone, 
Vezzena e Folgaria, che rappresentano la zona originaria, dalle montagne trentine, da una fascia intermedia 
pedemontana formata dalle colline del Grappa, di Breganze, di Schio, di Valdagno e Chiampo, nonché da una fascia 
della pianura irrigua vicentina, padovana e trevigiana. 

Nell’area di produzione, le condizioni climatiche e pedologiche sono omogenee per quanto riguarda sia il livello di 
piovosità che della temperatura. Sotto il profilo pedologico il terreno è sostanzialmente calcareo. In tutte le fasce 
altimetriche della zona è diffusa la coltura foraggera permanente, caratterizzata da essenze graminacee e leguminose 
naturali e la coltivazione di cereali (frumento, orzo, mais). Nella fascia altimetrica montana tutta la superficie agricola 
non boschiva è destinata a pascolo e prato pascolo. 
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Le razze bovine maggiormente presenti negli allevamenti dell’area sono quelle della Frisona italiana, seguita dalla 
Bruna alpina, dalla Rendena e dalla Pezzata rossa. 

Un elemento particolarmente importante è dato dal fattore umano. La caratteristica modalità di produzione, secondo 
metodi leali e costanti, è stata mantenuta intatta nel tempo attraverso la trasmissione dell’antica arte casearia locale e 
delle tecniche di trasformazione del latte in formaggio. 

Riferimento alla pubblicazione del disciplinare 

(articolo 6, paragrafo 1, secondo comma, del presente regolamento) 

Il testo consolidato del disciplinare di produzione è consultabile sul sito internet: http://www.politicheagricole.it/flex/cm/ 
pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/3335 

Oppure 

accedendo direttamente all’home page del sito del ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (www. 
politicheagricole.it), cliccando su «Prodotti DOP IGP» (in alto a destra dello schermo), poi su Prodotti DOP IGP STG 
(di lato, sulla sinistra dello schermo) ed infine su «Disciplinari di Produzione all’esame dell’UE».   
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