
L \ <\Rl)Fi. -A p. r ia sua 
posizione gtogritu i tri i 
38 nO P I 41 15 di iatitudi 

ne Nord e t - i gli 8 8 e i 9 50 di 
longitudine Esi iipienaareai.il 
malica mcditerrmca nsuita un 
habitat ideale per gli o mi e ciò 
viene e idcn7iato dalla presenza 
ancora abbastanra consistente 
nelle montagne interne dell isoi i 
del muflone L ormai confermato 
del resto chi propr o dall arìdo 
mesticarrento di tale o ino selva 
licoebbe inizio m tpoi i preistori 
ra 1 allegamento de ili pecon di 
ra2za sarda Ciò iene ampli 
mente dimostrato d u numerosi 
bozzetti che r tl'igurino oltre t he 
dei mufloni dei pastori o def,h 
ovini sigli* u itn.a per es li l i 
tuctta di bronzo trovati i Dolia 
noia e attu Unente al Mus< o Ar 
< litologico di C i^hin chi. r ip 
presenta un p istori te n un ir < ti 
sulle spalle< t he p Trutte in< hi 
di verificar* ion 1 ibbghinen 
to d< Ila pe rsvirn r dhgurata non 
si discosti n o 'ti 1 i i. elio 1 pi( o 
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Dalla civiltà nuragica 
ai giorni nostri 

un'industria millenaria 
di ANTONIO VODRET 

di rei (ore dell'Istituto di Agraria dell'Università di Sassari 
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produzione 

Caseifici Cooperatiti 

L a l i e n a Soc ia le C o o p e r a t i v a B^ 
t a r i SS 0 7 9 8 2 6 0 3 9 «La Ber 

b ddese i C o o p e r a t i v a Case i f i c o 
B e r c h i d d a S S 

0 7 9 7 0 4 1 6 9 C o o p e r a t i v a Sa 
Cos te rà B o n o SS La t t e r i a Soc ia 
le C o o p e r a t i v a B o n o r v a SS 
0 7 9 / 8 6 7 7 5 6 Lacesa S o c i e ' à 
C o o p e r a t i v a B o r i gal i N U 
0 7 8 5 8 5 0 5 1 / 2 ( 7 2 0 5 1 ) C o o 
pe ra t va G r u p p o P a s t o r i B u d o m 
N U 0 7 8 4 / 8 4 4 2 9 2 C o o p e r a t i v a 
A l eva lo r i Su l c i t an i Fo r rnagg t Pe 
cor ni C a r b o n i a itA 
0 7 8 1 6 7 4 3 7 8 C o o p e r a t i v a S 
G iuseppe C h i a r o m o n O SS 
0 7 9 5 6 9 0 9 0 C o o p e r a t i v a G n i p 
p ò Pas to r i C h i a r o m o n t i S S 
0 7 9 5 6 9 1 0 0 C o o p e r a t i v a Pa 
s to r i Cughen OR 0 7 8 5 / 3 9 7 6 3 
C o o p e r a t i v a Dorga l i P a s t o r i Dor 
q i l i N U 0 7 8 4 9 6 5 1 7 La t te r ia 
S o i ^ le C o o p e r a t i v a Gh i la r^a OR 

0 ? 8 5 5 4 2 0 6 C o o p e r a t i v a 
L A r m e n t i z i a M o d e r n a » G u s p i n i 

C A 0 7 0 / 9 7 0 2 0 7 N u o v a L a t t e 
r a Soc ia le C o o p e r a t i v a I t t i r S S 

0 7 9 / 4 4 0 5 6 8 C o o p e r a t i v a 
G r u p p o P a s t o r i M a n d a s C A 
0 7 0 / 9 8 4 0 4 1 La t te r ia Social»* 
Soc ie tà C o o p e r a t i v a M e a n a Sar 
d o N U 0 7 3 4 6 4 2 1 0 C o o p e 
ra t t va A l ' e v a t o n d i M o r e s SS 
0 7 9 / 7 0 6 1 8 6 Soc ie tà C o o p e r a i . 
v a «La R inasc i t a» N e o n e ' i OR 

0 7 8 3 6 7 6 0 2 La t te r ia Soc ia le 
C o o p e r a t i v a S Pasqua le N^ lv i 
SS 0 7 9 5 7 6 4 5 5 L 3 t t e n a S o r a 
le C o o p e r a t i , a N u o r o 

0 7 8 4 3 2 0 0 2 C o o p e r a t i v a Pd 
t o n S a r c i d a n o N u r a g u s 

0 7 8 2 8 1 8 0 8 3 C o o p e r a t i v a Pa 
s t o r i N u / n N U 
0 7 8 2 8 4 9 0 6 0 C o o p c a n v a La i 
ter a S o c a l e R inasc i ta Ol ena 
N U 0 7 8 4 2 8 7 3 6 6 C o o p e r a t i v a 
A g r o Pas to ra le R inasc i ta On i fa i 
N U 0 7 8 4 9 7 5 6 4 C o o p e r a r va 
P a s ' o n Osch i res i O s c h i n SS 
0 7 9 7 3 3 0 9 4 La t te r ia Soc ia le 
C o o p e r a t i v a L a C o n c o r d i a P a t t a 
da SS 0 7 9 7 5 5 3 6 7 Soc ie tà 
C o o p e r a t i v a La t te r ia Soc ia le Pan 
(. lat ino OR 0 7 8 5 5 5 5 6 9 S o 
e e i a C o o p c a n v a P a s t o r i Per t \ . 
q a s SS 0 7 9 5 6 4 0 8 6 L a t t e r à 
Soc ia le C o o p e r a t i v a P o z i o m o g 
q o r e SS 0 7 9 8 0 1 1 3 6 L a t t e 
f a Soc ia le C o o p e r a t i v a S a m u g h e o 

OR 0 7 8 3 6 4 . 9 4 C o n s o r z i o 
S d * d o C a s c a n o S a n G a j no 
M o i r e V e C A 0 7 0 9 3 3 9 2 3 9 
Conso rz i o Casear o dei Gene* S 
W r o i ò G e " e i C A 

0 ^ 0 9 5 0 0 0 0 L a n e n a S o c i ^ e d . 
S a n t a d i Soc C o o p S a n t 3 d i C A 

0 7 8 1 9 3 0 0 4 C o o p e r a t i v a 
U m o r e P a s t o r i Saru le N U 

0 7 8 4 7 6 2 9 6 C o o p e r a t i v a A l ' e 
v a l o r i Ov in i S *amanna OR 
0 7 8 3 4 4 9 0 0 7 L a t ' e n a S o c ale 
C o o p e r a t i v a S nd ìa N U 

0 7 8 5 1 1 0 9 0 Cooperat><r3«L Ar 
i r w n t i j i a » S t i s c o i a W U 
0 7 8 4 8 7 8 0 5 6 L a t t e r ò S e c c e 
C j j f fé' . a T e m p i o S S 
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0 7 9 6 3 1 4 3 8 C o o p e r a t i v a L a t t e 
r a sa>.ialt; S A n * o n i o T e n e r ia 
N U 0 7 3 2 9 3 7 1 3 L a n a t a So 
v. a ie tVfeiìogu Trwesi SS 
0 7 3 8 8 6 0 9 8 C o o p e r a t i v a A ' I e 
v a t o r i V i l l anoves i V i l f anovo ìVon 
te feone SS 0 7 9 9 6 0 5 7 6 C o o 
pe ra t i va Agr icc l< i r ra C o l u v a t o r i 
0 r e t t i e A r m e n t a r i S i r ing i C A 
0 7 0 7 6 7 3 7 3 

Caseifici Primati 

A q u i l a V i t t o r o Fur te i C A 
0 7 0 9 3 0 2 6 5 9 AreSu G i o r g o 
D o r o r i C A 0 7 0 9 8 1 0 6 6 Bac 
c i u A n t o n i o B u d d u s o SS 
0 7 9 / 7 1 4 0 1 2 B a c c i u G a v i n o 
B e r c h i d e d d u S S 0 7 8 9 / 4 1 8 2 9 
C a n c e d d a I gnaz io San Bas i l i o 
C A 0 7 0 ^ 9 8 0 5 5 1 6 C e n t r a l 
S e r r e n t i Ca 0 7 0 9 3 0 7 3 3 4 
C o r v e t t o R e n a t o V H a c i d r o C A 
0 7 0 / 7 9 1 5 0 7 C o r v e t ' o S e r g i o 
M a r a c a i a g o n i s C A 

0 7 0 7 6 9 1 5 8 1 C u o « o M a r c e l l o 
O r i s t a n o 0 7 8 3 2 1 2 4 4 1 C o s 

su D e m e t r i o Th ies i S 3 
0 7 9 / 8 8 9 4 5 3 C r a s t a A n t o n i o 
B e r c h d d s S S 0 7 9 7 O 4 1 0 1 

D e m u r o M a n o & Fiat i G o n n e s a 
C A 0 7 8 1 4 5 0 4 ^ F U . F a d a a 
M u n c a & F a d d a P inna Th ies i 
S S 0 7 9 8 8 6 0 2 7 F A M A 
G o n n o s f a n a d i g a C A 

0 7 0 9 7 9 9 0 6 6 F rau E r n e s t o 
Se ia rg ius C A 0 7 0 8 4 0 8 4 2 
Fi ,*- iera A r m a n d o & F ig l i C h i v a 
m o r t i SS 0 7 9 5 6 9 0 8 1 G a r s u 
A n j o r i o M a n d a s C A 
0 7 0 9 8 4 1 6 7 I C A d i En«K) Ar 
g to las f i C D o h a n o v a C A 
0 7 0 7 4 0 2 9 3 I N C A S Q z * r t 
S S 0 7 9 7 S 7 6 9 3 I n d u s ' n a Ca 
sear ì Bo i St 'v io Bar iSardo NLf 
0 7 8 ^ 3 J 6 3 ' f r d ^ s t r a Case3r a 

de l M o n t e f e l t r o M a c o m e r N U 
0 7 8 5 / 7 0 1 4 1 I ndus t r i a Caseana 
Loca te l i ! M a c o m e r N U 
0 7 8 5 / 7 0 0 8 6 K a p a t s o r t s Chee -
s e s P roduz ione E s p o r t F o r m a g g i 

O lb .3 SS 0 7 8 9 / 2 1 1 2 3 F Hi 
M a n c a M u s i n u - Thiest SS 
0 7 9 / 8 8 6 0 0 5 F i l i M a n n o m - f u 
P a o i o Th tes i SS 

0 7 9 / 8 8 6 0 0 6 M a o d d . P ie t ro & 
Sa l va to re L a c o n i N U 
0 7 8 2 / 8 6 9 0 5 3 M a t t a n a F rance 
s c o S m n a i C A 0 7 0 / 7 6 7 0 1 2 
Pa la P ie t ro O l b i a SS 
0 7 8 9 / 6 9 2 4 0 P i cc iau Sa l va to re 
V i l laspectosa C A 
0 7 0 / 9 6 1 9 0 6 F Ih P inna i n d u s t r i a 
Caseana Thies« S S 

0 7 9 / 8 8 6 0 0 9 P o d d a Fe r rucc io 
S e s t u C A 0 7 0 / 2 2 0 5 8 S a n t a 
Cruz Etio & Enzo M a n d a s C A 
0 7 0 / 9 8 4 0 1 4 S a r d a F o r m a g g i 
de i Or N i n o M u r a & C O lb ia 
SS 0 7 8 9 / 2 3 0 5 4 S a r d a P e c o n 
n i D o t i a n o v a C A 
0 7 0 7 4 0 6 2 7 Ser ra Car lo & Raf 
fae le N u m N U 
0 7 S 2 ' 8 4 9 3 9 9 S e d d a Sa l va to re 

S iu rgus D o m g a f a C A 
0 7 0 9 8 9 6 4 4 S I C A d i Co is 
V i t t o r i o S a r r o c h C A 
0 7 0 ^ 9 0 0 0 4 0 S i d o r S i u rgus 
D o m g a t a C A Tanda Pao lo Bur 
g o s S S 0 7 9 / 7 9 3 5 0 8 V t n c e n 
j -o Va tdes V i l lasor C A 
0 7 0 9 6 4 1 7 6 

C onsorzi 

Conso rz i o La t te r e Socia!» Sar 
d e g n a PJlacorner N U 
0 7 8 5 7 1 6 1 6 7 1 7 2 1 Conso rz i o 
per ta Tu te la F o r m a g g i o P e c o r i n o 
R o m a n o M a c e r i er N U 
0 7 8 5 7 0 5 3 7 R o m a 
0 6 3 7 9 1 0 6 5 

pa^o di tale prodotto nell art ^S 
del 1 libro vi e addirittura un 
chiaro riferimento alle sempre 
esistenti frodi 

•Chiunque dovesse vendere 
formaggio salato, mescolando 
nel sale terra od altra bruttura, 
pagherà per ogni cantare una 
multa di tre soldi genovesi, della 
quale meta andrà al Comune e 
1 altra meta all'accusatore, che 
sarà tenuto segreto II mercante 
che deve comprare il formaggio 
può farlo battere e pulire con la 
mano, senza che vi tenga alcun 
oggetto, e colui che avesse strofi
nato o battuto, non deve rompere 
il formaggio battendolo-

Ne!i'artl26 ne viene invece re
golamentata la vendita. 

«Nessuna persona dovrà o po
trà acquistare in Sassari o nel suo 
territorio formaggio o lana, im
portati a Sassari a scopo di vendi
ta, fuori della piazza del Comune, 
nell'ambito dei seguenti confini 
dalla casa di Guglieimuccto di 
Vare sino alia casa di Arrighetto 
del Mare, pena la multa di cinque 
soldi per ogni cantara di formag
gio - Si ricorda che il cantare 
era equivalente a 55 7 kg 

Sono dello stesso periodo 1 pri 
mi appunti su scambi commer
ciali ngunguardanti il formag
gio nella scheda 225 de) conda
ghe di San Michele di Salvenor 
riportata da Cherchi Paba si cita 
la vendita di «ses piezas de queso 
j medio sono» e nella scheda 234 
di «siete piezas de queso en otro 
medio sollo» Essendo ìa pezzatu 
ra della forma di ca 3 kg, il for 
maggio aveva quindi una quota 
/ione di 1 soldo e mezzo per can 
tare 

Delipen riporta che -il 6 giugno 
12681 mercanti lucchesi Gervasio 
e Bonagmnta comprarono da 
Guantaio Folla, sardo, e da Go 
nano Iscusi, 92 Iigati di formag
gio di Torres del peso complessi-
' o di 36 cantari e 95 rotuu», ed 
ancora «il 13 giugno 1276 Martino 
da Fontanegli. formaggiaio gè 
novese, incaricava Giacomo Fi-
nanno di prendere 148 cantari di 
formaggio di Torres, di Cagliari e 
di Gallura» il che evidenzia che la 
produzione ed il conseguente 
commercio del formaggio erano 
estesi in tutta 1 isola. 

Che dei resto la pastorizia e la 
conseguente produzione di for 
maggio fossero preminenti nel 
I economia medioev ale sarda io 
dimostra il fatto che sono nume 
rosi i punti della «Carta de Logu» 
promulgata da Mariano IV e poi 
ampliata da Eleonora dt Arborea 
nella seconda meta del secolo 
XIV, che si occupano di un tale 
argomento, in particolare per re
golarizzare i rapporti tra padrone 
e pastore dice per es il capitolo 
161 -Ordiniamo che il padrone 
sia tenuto e debba dare parte dei 
formaggio e dei latte di ogni tem
po, che fosse stato prodotto, al 
suo pastore, e se venga provato 
leg.ttimamente di non aver dato 
la parte al pastore, perda il diritto 
al cumone"e paghi di ammenda 
alla Corte venticinque nostre li
re- Ed e significativo che molte 
di queste disposizioni sono anco 
ra recepite nell uso pastorale 

Anche nel periodo della domi 
nazione spagnola e cioè dal XVI 
al XVIII secolo I industria ca 
seana contribuì in maniera deci 
ii-a agli scambi commerciali tra 
!a Sardegna e il Continente, ri 
porta il Manno nella sua .Stona 
d< 1 a Sardegna.- «Allorché A visi 
titore Carntlo nei secolo XVIìI 
olle dar conto al Sovrano deElo 

stato m cui fro* o il commercio 
descr.veva egli specialmente tra 
le cose estratte in gran copia, il 
ai.io, del quale narra.a traspor

tarsi annualmente per Valenza e 
per il regno di Napoli meglio di 
20 000 q* Francesco d Austria 
t-ste nel 1812 nel cor^o di una v i 
si a al cognato \ sttono Emanue 
'( I in esilio a Cagliari riporta 
"tlla sua -Descrizione della ^ar 
degna- -Ln altro prodotto ab
bondante, e di ttn oltre il gran 
t onsumo interno del pae-e molto 
e re manda, n ps-e > * sten e ti 

i^nijgpo, che e pe r ii piti iafto 
i.i attedi pecora rru i neaiche 
t. !a u LÌ 1" ca id i >ìto s.ilii 

ruoto 

tu niolto forte bianio e cercato 
issai essenzialmente dai Napole 
tani per condir i macarom e le 
paste e anche per mangiare co 
me formaggio e a buon patto in 
Sardegna a 2 soldi sardi la libbra, 
e si potrà sempre ogni anno 
estrarne 12 mille Cantara e piu-

Per avere però precise notizie 
storiche sulla tecnologia dei for
maggi sardi bisogna risalire alla 
seconda metà del Settecento 
quando la Sardegna venne unita 
al regno Sabaudo Veniamo cosi a 
sapere che dalla lavorazione del 
latte ovino, spesso miscelato con 
ti caprino, venivano prodotti due 
soli tipi di formaggio il-fino*, di
rettamente utilizzato m loco ed il 
-bianco- destinato invece ali e-
sportazione Questi formaggi, da 
tonslderarsi progenitori del -fio
re sardo», venivano ottenuto coa
gulando il latte con caglio di 
tgnelio e di capretto e spurgando 
la cagliata per compressione ma
nuale nelle tipiche fascelle tron
co-coniche di legno bucherellato, 
ancora in uso nelle zone interne 
dell'isola L unica sostanziale dif 
ferenza tra i due tipi stava nella 
salagione mentre il -fino» dopo 
un immersione in siero caldo ve
niva cosparso di sale fino, il 
-bianco- veniva immerso in saia-
moia satura e lasciato in tale so
luzione fino al momento dell'uti
lizzazione Evidentemente i nsul 
tati ottenibili con questa tecnolo
gia non erano del tutto positivi 
ine,he perche ogni pastore tende
va a fare il formaggio nel -ernie-
i on il latte del proprio gregge 
spesso usando la mungitura di 
diversi giorni al fine di raggiun 
gere una quantità lavorabile 

E a questo proposito nel 1776 il 
Gemelli, nel suo -Rifiorimento 
delia Sardegna- riporta che -Se 
la preparazione del cacio sarde-
sco rispondesse alle sue quantità, 
non avrei che da lodare i pastori 
ed esortarli a proseguire sul piede 
antico <• ma ciò non av viene per-
< he -primieramente si adopera 
bene spesso latte riposato il qua
le pero di leggiero divien agro 
Ciò av \ iene per risparmio di fati-
u unendo il latte munto a più 
riprese a formare il cacio Ne va 
te a dire che poco e il iatte Per-
t socche le forme altresì del cacio 
sardesco non sono grandi e a un 
bisogno potnansi viappiu impic 
t olire-, e come rimedio auspica 
-1 unione di vari pastori insieme 
accordati a contribuir ciascun il 
suo latte e a fare avere a vicenda 
la sua forma di cacio talché se 
per ipotesi Pietro Paolo e Gto 
vmni ogni giorno concorrono 
i on un terzo del latte bisognevole 
id una forma ogni terzo giorno 
e la^cuno avrà la sua- Sullo stes
so argomento, in un rapporto in
viato nel 1790 dal viceré sardo al 
ministro piemontese Granen, si 
riferisce «a questo difetto si po
trebbe riparare o con le torme 
piccole acori l'unione di u n pa 
s'ori ai quali si ac< ordasse come 
M pratica in varie parti di contri
buire ciascuno con il prodotto de l 
suo gregge, col patto di di idere 
poi le forme del formaggio in giu
sta proporzione Ciò peroediffiti 
le da farsi sia per la grande di 
stanza delle Lapanne dei pastori 
i he per motuod* Ila reciproca lo
ro diflerenzae malafede- e difat 
ti dovettero passare oltre cen 
* anni prima che il cooperati i 
•=mo ni2ias.se a farsi sf idi ani h< 
nt ila ros'ra iso'a 

Sempre nella stes a re la ion*" 
rtle a. che riusi, te afaT'o inu 

•ih le premure e ì tentativi prati 
retasi a tale ogget'o neg i anni 
1736 e 1766 lì fu Cor'e Bogmo 
diede le più sollecite disposizioni 
per j-fodurrc m questo regno 
-wo e qua ita di fo-mag^io ma 
senza eru^a riuscita ed n'atn 
-passati >n ter-a ferma J ' I pa 
stori rrgnico i per istruirli coTf 
f-'oro istruiti dn e oneraz om e 
dei metodi m»a.!s» nel Piemonte 
per 'a formazione di ane ottime 
qualità di formaggio- ai c o ri 
terrò nulla si fete per rr od tirare 
l-i 'fenologia Ta*! ziorale 

Bisognerà g ungere «*iU i -< 
f*> ' 800 oe'che ad ope-^ di >-d_ 

T i.i case ±'i rima"! > *" 

Un Consorzio 
all'Insegna della modernità 

La Sa rdegna è una r e g i o n e r icca di s u g g e s t i o n i 
F a m o s a in t u t t o i l m o n d o per le sue merav ig l i ose 
s p i a g g e per i s u o i nuragh i per fé sue t rad iz ion i il s u o 
fo l k l o re la S a r d e g n a è anche c o n o s c i u t a pe ro per i 
s u o i f o r m a g g i peco r i n i e capr in i 

1! s u o te r r i t o r i o o f f re es tes i pasco l i d o v e v iene p ra 
t i ca ta fa pas to r i z i a c o n g regg i di peco re e dt cap re da l 
cu i l a t t e t r a s f o r m a t o in m o d e r n i e a t t rezza t i case i f i c i 
c o o p e r a t i v i s i o t t e n g o n o f o r m a g g i da l g u s t o par t t co 
la re 

L a l leva to re v a o rma i s e m p r e m e g l i o i nse rendos i 
ne l la d i n a m i c a de l la coope raz i one a d essa i n f a t t i ha 
d e m a n d a t o g l i i m p e g n i o rgan izza t i v i e d i s t r i bu t i v i 

M a q u a n d o si par la d i i m p e g n o del la Cooper az ione 
ne l la p r o d u z i o n e e nel la commerc ia l i zzaz ione dei p r ò 
d o t t i l a t t i e ro c a s e a n par lare de l Consorz io «Sarde 
gna» è quas i d o b b l i g o 

E s s o è n a t o i n fa t t i per v o l o n t à de l M o v i m e n t o 
C o o p e r a t i v o c o n f ina l i tà e scop i s t a t u t a r i d e c i s a m e n 
t e aderen t i al le real i necess i ta ope ra t i ve deg l i a l leva 
t o r i e del le c o o p e r a t i v e 

I f o n d a t o r i c a p i r o n o che per po te r c o m m e r c i a l i z z a 
re ne l m o d o m i g l i o r e i p r o d o t t i i s o t t o p r o d o t t i i a t t i e 
r o casean e zoo tecn i c i o c c o r r e v a a t t i va re un o r g a 
n izzaz ione c a p a c e d i m ig l io ra re e sv i l uppare la lo ro 
p r o d u z i o n e p r o m u o v e r e e favo r i re ia lavoraz ione e la 
sa lag ione a f a v o r e del le c o o p e r s t i v e organ izzare e 
c o s t r u i r e magazz in i idone i a l la r acco l t a s t a g i o n a t u r a 
e sa lag ione f i n o a d organ izzare sui m e r c a t i loca l i 
naz iona l i e d e s t e n if c o l l o c a m e n t o d i t a l i b e n i 

II Conso rz i o p o i si p r o p o s e p e r ò 3nche c o m e o r g a 
n i s m o i d o n e o a cu ra re gl i i n te ress i del ie c o o p e r a t i v e 
a s s o c i a t e p r e s s o g l i Ent i Pubb l i c i e d i R icerca p r e s s o 
g i i I s t i t u t i d i C r e d i t o c o m e p u r e I ass is tenza t ecn i ca 
e la r iqua l i f i caz ione del pe rsona le e d ogg i c o n I ade 
s i o n e del le c o o p e r a t i v e p i ù p res t i g i ose de l ia Sa rde 
g n a e s s o è in g r a d o d i asso lvere le funz ion i is t i tuzro 
na l i p i ù s o p r a d e s c r i t t e e s s e n d o d i v e n u t o {3 p i ù i m 
p o r t a n t e i m p r e s a c o m m e r c i a l e de i p r o d o t t i I s t t i e ro 
c a s e a n del la S a r d e g n a e c o n t r o l l a n d o u n a q u o t a di 
p r o d u z i o n e c h e si agg i ra i n t o r n o al 2 5 2 6 % 

Le a l t re s t r u t t u r e c o o p e r a t i v e n o n conso rz i a t e ne 
c o n t r o l l a n o a n c h e esse una q u o t a i m p o r t a n t e p a n al 
1 5 1 6 % O g g i il Consorz io «Sardegna» si t r o v a d i 

f r o n t e 3 p rob lem i c o m p l e s s i qua ! il g rande i n c r e m e n 
t o de l la p r ò l o z i o n e ne d i s c e n d e la necess i tà d i o p e 
rare m u t a n d o e a d o t t a n d o le t a c m e n e del la c o m m e r 
cta l izzazione m o d e r n a cosa q u e s t a non fac i le se si 
p e n s a al la r g id i tà de l c o m p a r t o l addove una po l i t i ca 
d i p rezz i adegua ta a p p a r e assa i p r o b l e m a t i c a 

N o n si p u ò t rascura re il f a t t o c h e alla f i ne d i o g n i 
cons ide raz ione ci t r o v i a m o pu r s e m p r e d i f r o n t e a d 
un b e n e d i l a rgh i ss imo c o n s u m o c h e però d e v e corrt 
pe te re c o n una sp ie ta ta c o n c o r r e n z a de i p r o d o t t i 
vacc in i naz ional i e dt p roven ienza Cee 

A q u e s t i s i a g g i u n g o n o a n c h e 1 p r o d o t t i c o s i d e t t i 
«m is t i » de i qual i a l lo s t a t o n o n si c o n o s c e n e m m e 
n o la pe rcen tua le d i c o n t e n u t o d i l a ' t e o v i n o 

Tra b reve andrà in a p p a l t o la cos t r uz i one de l Cen 
t r o d i commerc ia l i zzaz ione d a real izzarsi ne l la zona 
indus t r ia le d i M a c o m e r m e d i a n t e u n i n v e s t i m e n t o d i 
c i r ca d iec i mi l ia rd i Q u e s t a s t r u t t u r a po tenz ie rà d i 
g ran l u n g a 1^ poss tb i ' i tà di a c c e n t r a m e n t o de i p r o d o t 
t i casean coope ra t i v i m i g l i o r a n d o n e e i n c r e m e n t a n 
d o n e cos i ( o n a t t rezzature a d e g u a t e alle n u o v e esi 
genze d i m e r c a t o le fas i d i s t a g i o n a t u r a s t o c c a g g i o 
m a n u t e n z i o n e e se lez ione dei f o r m a g g i 

Ciò consen t i r à o l t r e t u t t o si spera un n c t e v o l e 
a b b a t t i m e n t o dei cos t i e q u i n d i la f o rmu iaz ione di 
po l i t i che di va lor izzaz ione s e m p r e p u a d e g u a t e 

Le s t ra teg ie di m a r k e t i n g i m p o s t a t e su s t u d i di 
m e r c a t o azioni pubbl ic t ane p a c k a g i n g ecc p e r m e i 
t e r a n n o di conso l ida re s e m p r e d i p i ù i r i su l t a t i r a g 
g iun t i ass i cu rando a l la p roduz o n e sarda p i ù c h e m e 
r i t a t e q u o t e d i p lusva lo re 

Si p u ò b e n c o m p r e n d e r e c o s i che il C L S S di 
f r o n t e a ques t i p r o g r a m m i b e n prec is i s i s e n t a re 
sponsabi l iz> a t o per so luz ion i i n n o v a t i v e che c o n s e n 
t a n o il m i g l i o r a m e n t o del la p r o d u z i o n e e del la m i g n o 
re co l locsz i i n e del la s tessa 

rUnità 

Dieta mediterranea 
al pecorino romano 

Già m t e m p i an t i ch i >l f o r m a g g i o 
dt l a t t e d i p e c o r a faceva p a r t e de l 
la n o r m a l e d i e t a de l le popo laz ion i 
ai p a s t o r i o l t r e a d essere prez iosa 
o f f e r t a nei r i t ua l i d i sacr i f i c io 

L an t i ca R o m a c o n o s c e v a i l for 
m a g g i o d i p e c o r a m o l t o b e n e Ri 
t r o v i a rcheo log i c i a l le fa lde de l c o ! 
le Pa la t i no n e s o n o t e s t i m o n i a n 
za i n s i e m e 3 r a c c o n t i s to r i c i la 
sc ia t i c i d s V a r r o n e Pl in io i l V e r 
c h i o e s o p r a t u t t o C o i u m e l l s c h e 
scr isse del la p r o d u z i o n e tn I ta l ia 
d i f o r m a g g i o dt l a t t e d i p e c o r a 
^ o n e c c e l en t i c a r a t t e r i s t i c h e o r 
g a n o l e t t i c h e e c h e per le sue qua l i 
*à d i c o n s e r v a z i o n e p o t e v a esse 
re c o n s i d e r a t o u n p r o d o t t o di 
e s p o r t a z i o n e 

P r o p r i o q u e s t e c a r a t t e r i s t i c h e 
h a n n o p o r t a t o i l Peco r i no R o m a n o 
a d essere c o n o s c i u t o m I ta l ia e 
3II e s t e r o 

E p r o d o t t o e s c l a s i v a m e n r e c o n 
la t t e d i peco ra i n t e r o p r o v e r e m e 
da l ie z o r e d i o r i g i no Laz io e Sar 
d » g n a c o a u g u l a t o c o n c a g l i o dt 
a g n e l l o H a f o r m a e I m d n c a a fal
c e p iene c o n p e s o var iabi le a se 
c o n d a deg l i us i d a 1 8 a 3 2 K g La 
p a s t a e dura c o t t a c o m p a t t a o 
l e g g e r m e n t e o c c h i a t a c o i u n c o 
lo re vac i l l an te f r s il b i a n c o e S gral 
l o pag l ie r ino t e n u e 

fi p e r i o d o tb s t a g i o n a t u r a va a 
i n r a p p o r t o o l t i p o d i u t ' i zzaz ione 
c h e se n e vuo te f a re c o n u r m i n i 
m o d i o t t o m e s i per J f o r m a g g i o 
d a t a v o l a e d i p i ù per l ' o r m o g g i o 
fSa g r a t t u g i a 

El s u o a r o " i 3 è ca ra t te r s t t co e d 
il sapo re dee s o conTen<=ce un g u 
S to g r a d e v o t i s s . m o «n p r i m i p i a t t i 
L e ca ra t te r s t i c h e ov - tP t i che de* 
Peco r n o R o m a n o ' o n o ìe $P 

g u e n t i i n c e n t o g r a m m i s o n o 
p r e s e n t i 2 8 5 % d i p r o t e i n e 3 6 % 
m i m m o d i g rass i e 1 1 6 0 nu l l i 
g r a m m i d i ca l c io per un va lo re d i 
3 6 6 ca lor ie 

Tal i c a r a t t e r i s t i c h e g l i hanne da 
s e m p r e g a r a n t i t o u n ruo l o tmpor 
t a n t e nel l a l imen taz i one rn*at t i 
per seco l i ha c o s t i t u i t o la p n n e pa 
le f o n t e dt p r o t e i n e an ima l i per (e 
popo laz ion i de l b s c n o de l M » d t 
t e r r a n e o sia de l la c o s t a sta de l 
I e n t r o t e r r a 

T u t t o ra il Peco r i no R o m a n o 
p u ò cons ide ra rs i un e l e m e n t o b a 
si tare ne l la d i e t a m e d i t e r r a n e a 

Per g a r a n t i r e i l m a n t e n i m e n t o 
de le sue ca ra t t e r i s t i che d» genu i 
n i t à e b o n t à ri 2 8 n o v e m b r e 
1 9 7 9 n a s c e v a a B o n i g a l t i n Sar 
d e g n a ti Conso rz i o per la t u t e l a de i 
f o r m a g g i o P e c o r i n o R o m a n o 

i l Conso rz i o c h e ha sede legale 
a R o m a e la s e d e o rgan izza t i va a 
M a c o m e r h a i l c o m p i t o d i t u te ' a re 
la p r o d u z i o n e e <l c o m m e r c i o de l 
P e c o r i n o R o m a n o Ha - i c e v u t o m 
d a t a 1 4 g ^ n n a o 1 9 8 1 tf n c o n o 
s o m e n t o d a p a r t e de l m i n i s t e r o 
per I A g r i c o l t u r a e le Fo res te che 
gi i h a a f f i d a t o I i nca r i co d i tu*e ls 
def l o s s e r v a n z a de l le d i s p o s m o n i 
d i cu i al la l egge 1 0 apnfe 1 9 5 4 n 
1 2 5 e d in pa r teo fa r» 1 su l la p r o d j 
/ o n e e d il c o m m e r c i o 

Pef meg* i o f avo r i r e i l r r o n r s c i 

m e n t o del p r o d o t ' o 1! C o n s o r z i o 
per ta tu te la de l f o r m a g g i o P e c o n 
n o R o m a n o m a r c h i a ai) o r i g i n e 
d o p o aver a t t e n t s m e n t e s t a b i l i t o 
ia p roven ienza de l la t te e 13 sua 
lavoraz ione t u t t e le f o r m e dt fo r 
m a g g i o che s o n o idonee a d essere 
c h i a m a t e P e c o r i n o R o m a n o 

Il m a r c h i o de l C o n s o r z i o p re 
s e n t a una t e s t a d i peco ra s t i l i zza ta 
racch iusa m u n r o m b o s o t t o a p 
p a i o n o la p r o v i n c i a d i p r o v e n i e n z a 
de l f o r m a g g i o il n u m e r o dt m a i r i 
co l a de l p r o d u t t o r e it n u m e r o de l 
m e s e e I u n n o d i p r o d u z i o n e e i l 
n u m e r o del 0 P R co l qua le s i s ta 
b i l i s cono d e f i n i t i v a m e n t e 1 m o d i d i 
p r o d u z i o n e le c a r a t t e r i s t i c h e 
m e r c e o l o g i c h e e le zone d i p r o d u 

Per ga ran t i r e i l r i c o n o s c i m e n t o 
de l f o r m a g g i o a n c h e se t a g l i a t o i l 
Consorz io ha s t u d i a t o la m a r c h i a 
t u ra a fascera c h e i m p r i m e s u tu t 
t o io sca lzo n m o d o c o n t i n u a t o 
la die tu ra P e c o r i n o R o m a n o 

E a c r o s t a de l Peco r i no R o m a n o 
e n a t u r a l m e n t e b i anca o g ia l l o p a 
g i ie r ino t e n u e S p e s s o pe r e s i g e n 
ze c o m m e r c i a l i v t e n " c a p p a t a c o n 
p r o d o t t i p l a s t i c a t i per s l t m e r t i 
d i co lo re s c u r o 

L o p e r a c h e t C o n s o r z i o per ls 
t u t e l s de i f o r m a g g i o P e c o r i n o R o 
m a n o s v o l g e in f a v o r e d i u n p r ò 
d o t t o che d a o l t r e t r e m i l a a n n i e 
p r e s e n t e su l le t a v o i e i m b a n d i t e 
apre nuov i o r i zzon t i per 1! s e t t o r e 
l a n i e r o c a s s a n o o v i n o 

prodot'o on i lusii o di tat ari 
cioè lari- i perorino -romano 

con ta tecno'og a accora in uso 
Questo nuovo formaggio diede 

una scolta senz altro positwa al 
I industria (.asearia sarda, sia 
perche fece capire ai pastori 1 im 
portanza di conferire il latte in 
grandi masse ai caseifici sia per 
che spinse quali he coraggioso in 
dustnaie sardo a percorrere la 
stessa strada dei laziali ed infine 
perche gli sten-si pastori final 
mente capirono a d is ta la di un 
••ecoio il vantaggio di unirsi in 
cooperativa ia prima sorse infaf 
ti a Bort1ga.11 ne! 1907 pTsto se 
guita da vari» altre 

Non si ebbe per altro la già au 
spicata dwerEifica7ione dei pro
dotti che nm 1 ero praticamente 
limitati 3 tre il romano- il-fiore 
sardo* ( he p'ese I postodegh an 
fichi «uno- e bianco- e il -croto 
nese un seni < o' o prs--o otte 
nuto ion 1 t£i;iurla di ilte u c 
tino 

E, nti 'f 1 1 Ut rrr tm su, 
I t tetr ) >« 1 < 1 1 r du ione d*~i 
f i o r e s i r d o - 1 n r n U ' r o p e r h 

r s s o < a n r o 1 p ^ j d u t t o p r e s o • 

ingole a " U p ! r j i i o n u n i 
terno og 1 M l u r h i n erte e1 1 
rtv di^re 1 pTsjrrit 

mente ut 1 rx r 1 proda > 
ne dtg 1 a 1 r n < bi reo 

La ia a 1 n e l Uè v < r 
pi r lo p u s f , u ' i r p nnt 
ta eioe nel 'Ko»t'o mr^olotit 
1 he il pistorc io i-„ e ài * 
eon muratura dip»tr i p t ' o i 
ecco a h ist 'f'tirici in oc rco 

i tre dell alte/ i d n r u u n i r 
tro e me? o ni operi * 1! .er'n e 
eon legno e fr isthe \ < entro di 
questo ambiente 1 e 1 focolare 
ne i.ato direttameli 1 sul pa 1 
mento ( on un p ( 1-0I0 irg mo 1 
\ oìte di legno ( he sy ' r j «osf < 
nere ia caldaia di r r t stagnato 
delia capacita massirr 1 di 100 li 
tri che ha sxr-fitaito i -.rcihi re». 1 
pienti di legno o di s_.£fw ro arti 
lamenti ut h/zitt per la tag! 1 
tura e m eui il lati» en -a porti 
to a temperiti!' 1 irrmergenejo n 
(••so dei e ottoh arrn * nt.it 1 

r a g 1 r ^ r ? 
a CITÌ Ti" < t t li jrf o I capi o 
ottenuto d ii 1 aglio \ Ji ^nel o J 
di eapret'o es i 1 iti eu affusi 
citi neiio stesso im1) 1 r 'e Ura 
volta a venul.. '„ coagu'a on* 
la cagliata ere rotta con uno 
spmo di legno -sa munga- e co 
pò adeguato riposo suddi is* n 
ree pienti tronco-co^ e origira 
riamente di legno ora onere di 
litro materiale idoneo e sottopo
sta a leggera pressati ra L ini» 
re^sarte soffermarsi u quec* 
operazione., prchei â permette 
di verificare i mgrgros a dei pj. 
stori sa'di a -̂Us gn-iii dei -ì-r 
d ise- La pre sai ni a'ti 1 ost t n 
ta da u"3. bit. e d ltg->o rfeMt • 
da scolatoio ' d i i n j e di egr > 
assicurata a' a p r< t b u ^ u 
gliata sempr* 'orn ' J ver^>-

ro pô L dtid <- e •• j T o o d 
legno e iu d essi si e ertila ura 
leggera press u"* t on a 1 e a di 
legno e he ha ^nr *r*r-ita 1-1.1 
strafa nH 1 steli ) d pareteti* 
a'1 altra e trer" arp< a u^ % 
grossa pietra Dopo u p^rgo 
pasta vitine la 1 a'a ' p^sart p( 
una "ot'e ITTI r 1 ir A a-^o a 
.atura, e etu ir di pos'^a "iVU'-are 
rei'o stes-so locale v.j _,n'rai ccio 
di canne -sa cj"n U Ì- "V rpe<<> 
ul *oeoiire a d ret'o tonta'to 

e on il fumo ^> 'acr in* dt! ver 

ti f dt ila t a p u T i Dopo u 1 
tfU'ndic radi gto"-i e for"1 e *"i 
gono spo-i'_tt m „ * o 1 a. J t fre 
sco do 1 p- Gdtj.rnf-t* veigo-
ro n .o tate e a. pe e e *-k ! r > 
su piatti e J a /<> 

P' ina d* a eenn-er ~- -i 
ione the a. t r pe* 1' fa-n*.g 

giuuj lavo1 di CKJ -*<i 00 g orn 
esso v *• le ,, -i*-r.i -• t -t*e ur to 

L-tìO. . pr 
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