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Gli argomenti 
in discussione della prima serata

1. Prosciutti DOP: i vincoli alla produzione e I messaggi
al consumatore

2. Il suino pesante del futuro: la nuova classificazione
delle carcasse suinedelle carcasse suine

3. Allometria, sviluppo e crescita

4. Tasso di crescita e fabbisogno in lisina

5. Dieta, impatto ambientale e prosciutti DOP

6. Contaminanti minerali



7. Limiti di convenienza all’uso di aminoacidi
sintetici

8. Costo di produzione del suino pesante con
aminoacidi sintetici

Gli argomenti 
in discussione della seconda serata

9. Fabbisogni nutritivi in relazione al sesso

10. Allevare il suino pesante a sessi separati

11. Disciplinari prosciutti tipici, razionamento,
benessere animale, cannibalismo e mortalità
improvvisa
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Prosciutti DOP: vincoli alla 
produzione e messaggi al 

consumatore



Prosciutto
di Parma



Numero di 
iodio: 

numerosità 
campione e 

non 
conformità 

tolleratetollerate



Attualmente, 100 grammi di prosciutto crudo
apportano circa 280 Kcalorie, con il prodotto
“tal quale”, cioè “grasso più magro”, e appena
150 Kcalorie con il prodotto privato del grasso150 Kcalorie con il prodotto privato del grasso
visibile: molte calorie in meno insomma (24 e 34%
rispettivamente), in confronto alle 370 del prodotto
non sgrassato e 210 Kcalorie di quello privato del
grasso visibile, riportate, fino a qualche anno fa,
nelle varie tabelle sulla composizione degli
alimenti.



La riduzione dei contenuti calorici degli attuali
prosciutti è ovviamente correlata alla riduzione
dei contenuti lipidici, che risulta dell’ordine didei contenuti lipidici, che risulta dell’ordine di
oltre il 30% nel prosciutto tal quale (21 g attuali
contro i 31 g di alcuni anni fa)



Ancor più interessanti sono però i riscontri relativi
alla composizione analitica del contenuto lipidico,
che rivelano un contenuto in acido oleico di circa
il 45% e di acido linoleico dell’11,31%.il 45% e di acido linoleico dell’11,31%.
Possiamo perciò senza ombra di dubbio ritenere
che il prosciutto, in merito alla sua componente
lipidica, non rappresenti oggi un rischio per la
salute.



Cartella Stampa Prosciutto di Parma, edizione 2013
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Il suino pesante del futuro: 

la nuova classificazione 
delle carcasse suine







Parametri oggettivi della carcassa del suino pesante 
per una corretta caratterizzazione qualitativa ed 

economica (Regione Lombardia, 2008)









Cosce conformi: categoria peso (H) 
e classi di carnosità centrali (U-R-O) 



Variazione dei tagli magri % al variare 
dello spessore del lardo dorsale 

Spessore 
lardo, mm

17 18 19 20 21 22 23 24 25

Spessore 
70 70 70 70 70 70 70 70 70

Spessore 
lombo, mm

70 70 70 70 70 70 70 70 70

Tagli magri 
2001, %

56,04 55,24 54,49 53,80 53,15 52,54 51,97 51,42 50,90

Tagli magri
2014, %

57,81 57,35 56,89 56,43 55,96 55,50 55,04 54,58 54,12
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Variazione dei tagli magri % al variare 
dello spessore del lombo 

Spessore 
lombo, mm

66 67 68 69 70 71 72 73 74

Spessore 
24 24 24 24 24 24 24 24 24

Spessore 
lardo, mm

24 24 24 24 24 24 24 24 24

Tagli magri 
2001, %

50,77 50,94 51,10 51,26 51,42 51,59 51,75 51,91 52,07

Tagli magri
2014, %

54,60 54,59 54,59 54,58 54,58 54,57 54,57 54,56 54,56



54,56 54,56 54,55 54,55 54,54 54,54 54,53 54,53 54,52 54,52 54,52

Tagli magri in % (formula 2014) (formula 2001) 
al variare dello spessore del lombo e a parità di 

spessore del grasso dorsale (24 mm)
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Variazione dei tagli magri % al variare 
dello spessore del lombo 

con spessore del lardo di 23 mm 

Spessore 
lombo, mm

75 77 79 81 83 85 87 89 91

Spessore 
23 23 23 23 23 23 23 23 23

Spessore 
lardo, mm

23 23 23 23 23 23 23 23 23

Tagli magri 
2001, %

52,80 53,14 53,47 53,81 54,14 54,48 54,81 55,14 55,48

Tagli magri
2014, %

55,02 55,01 55,00 54,99 54,98 54,97 54,96 54,95 54,94



Rilevazioni preliminari (con formula 2014) 
su partite macellate nel 2013

Alimentazione Bagnato/siero Secco

Razionamento Severo Liberale

N. allevamenti 18 18

N. suini 19560 15541

E 45,16 32,69
U 48,92 58,62
R 5,30 8,02
O 0,60 0,66
P 0,02 0,01

100,00 100,00



Differenza MASCHI e FEMMINE rilevata in 
3 allevamenti nel 2014 con formula 2014 

Sesso Maschi Femmine

N. suini 3389 3646

E 15,17 21,36
UU 60,41 60,53
R 22,37 15,79
O 2,06 2,32
P 0,00 0,00

100,00 100,00



Rapporto fra peso carcassa 
e frequenza della classe E con formula 2014
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Allometria, sviluppo e 

crescita



Crescita 
e 

sviluppo



Allometria e sviluppo tessuti



Coefficienti allometrici 
dei costituenti chimici corporei 

di suini nell’intervallo di peso 20-200 kg

MASCHI 
INTERI

FEMMINE
MASCHI 

CASTRATI

PROTEINE 0,963 0,927 0,850

ACQUA 0,862 0,830 0,778

LIPIDI 1,520 1,626 1,665

CENERI 0,923 0,923 0,896

Whittemore e coll., 1988



Coefficienti allometrici del tessuto muscolare 
a vari pesi e per diversi genotipi

Fonte Tipo genetico Sesso Peso vivo, kg
Coefficiente 

allometrico muscolo

Geri e coll., 1984
(Large White x Landrace x Welsh) 

x Large White
C 20 – 80 1,069
F 20 – 100 1,055

Noblet e coll., 1994

Large White M 20 – 95 1,08
Large White C 20 – 95 1,00
Large White F 20 – 95 1,04

Large White x Meishan C 20 – 95 0,94
Meishan C 20 – 95 0,88Meishan C 20 – 95 0,88
Pietrain M 20 – 95 1,07
Ibridi M 20 – 95 1,07

Dourmad e coll., 1992
Large White C 20 – 100 0,978
Large White F 20 – 100 0,991

Bittante e coll., 1990 Vari F/C 1 – 120 1,046
Shields e coll., 1983 (Hampshire x Yorkshire) x Duroc F/C 1,5 – 145 1,029

Van Lunen e Cole, 1998 Ibridi F 20 – 150 1,20

Manini e coll., 1997
(Large White x Landrace) x Duroc

C 80 – 160 0,86
F 80 – 160 0,86

(Large White x Landrace) x 
Landrace

C 80 – 160 0,85
F 80 – 160 0,90

Geri e coll., 1984
(Large White x Landrace x Welsh) 

x Large White
C 80 – 200 0,821
F 100 – 200 0,835



Coefficienti allometrici di muscolo e 
grasso a diversi intervalli di peso

 Noblet, 1994 Van Lunen, 1998 

Peso, kg 20-95 20-150 Peso, kg 20-95 20-150 

Muscolo 1,04 1,20 

Grasso 1,42 1,26 
 



Curve deposizione proteica in due tipi genetici 
ed effetti della sostituzione del mangime



Relazioni fra apporto energetico, 
deposizione lipidica e deposizione proteica



Rapporti fra deposizione lipidica e deposizione 
proteica (DL/DP) all’aumentare dell’energia, in 

suini diversificati per genotipo, sesso e peso
Fonte Ceppo genetico Sesso Intervallo peso vivo, kg Rapporto DL/DP

Campbell e coll., 1983
LW x B F 20 – 45 2,40
LW x B M 20 – 45 2,30

Campbell e coll., 1985
LW x L F 48 – 90 3,90
LW x L M 48 – 90 1,70

Campbell e coll., 1988
LW x L M 45 – 90 3,80
LW x L C 45 – 90 6,20

de Greefe coll., 1993
Ibridi M 25 – 65 1,90

de Greefe coll., 1993
Ibridi M 25 – 65 1,90
Ibridi M 65 – 105 3,60

Bikker, 1994
Ibridi F 20 – 45 1,80
Ibridi F 45 – 85 3,60

Bikker e coll., 1995 Ibridi F 22 – 45 1,80

Moughan e coll., 2006

LW x (L x LW) M 30 1,36
LW x (L x LW) M 50 1,76
LW x (L x LW) M 70 2,16
LW x (L x LW) M 90 2,56
LW x (L x LW) M 110 2,95
LW x (L x LW) F 30 1,57
LW x (L x LW) F 50 2,10
LW x (L x LW) F 70 2,63
LW x (L x LW) F 90 3,16
LW x (L x LW) F 110 3,69



Evoluzione 
della 

deposizione 
lipidica e 
proteica in 

maschi castrati 
e femmine e femmine 
dello stesso 

tipo genetico

Hamiltone coll., 2003



Grasso e proteina 
deposti a 30 e 110 kg di peso vivo



Grasso e muscolo 
deposti a 30 e 110 kg di peso vivo



Deposizione proteica massima in diversi tipi genetici
FONTE TIPO GENETICO PESO VIVO, kg SESSO DP Max, g/dì

Campbell e coll., 1983 LW x B 20 – 45 F 128

Campbell e coll., 1985
LW x L 48 – 90 F 102
LW x L 48 – 90 M 131

Dunkin e coll., 1986 LW 75 M 143

Campbell e coll., 1988
LW x L 45 – 90 M 128
LW x L 45 – 90 C 85

Rao e coll., 1991 L 33 – 88 M >210
Kyriazakis e coll., 1992 LW x L 12 – 53 M, F >190
Rao e coll., 1992 L 33 – 90 M >187

de Greef e coll., 1993
Ibridi 25 – 65 M >200
Ibridi 65 – 105 M >200

Quiniou e coll., 1995

LW x P 45 M 173
LW x P 65 M 186
LW x P 80 M 199
LW x P 94 M 184LW x P 94 M 184

Quiniou e coll., 1996
LW 45 – 100 C 151

LW x P 45 – 100 C 156
LW x P 45 – 100 M 171

Brewster e coll., 1997
LW x L 25 – 50 M >133
LW x L 50 – 70 M 143

Möhn e coll., 1998
LW 25 F 155
LW 40 F 149
LW 70 F 149

Le Bellego e coll., 2002 P x (LW x L) 24 – 65 C 165
Nieto e coll., 2002 Suino Iberico 15 – 50 C, F 74

King e coll., 2004
Ibridi 80 – 120 M 247
Ibridi 80 – 120 F 182

Moughan e coll., 2006

LW x (L x LW) 25 M 153
LW x (L x LW) 110 M 182
LW x (L x LW) 25 – 85 M 165
LW x (L x LW) 25 F 157
LW x (L x LW) 110 F 128
LW x (L x LW) 25 – 85 F 146



Tenori in lisina totale delle diete utilizzate in 
sperimentazioni sul suino pesante 

Fonte Tipo genetico
1° periodo

(peso < 100 kg)
2° periodo

(peso > 100 kg
Lisina (%) 

2° su 1° periodo 
Tartari e coll., 1990 (LW x L) x LW 1,06 0,89 84
Parisini e coll., 1991 a (LW x L) x D 0,80 0,63 79
Parisini e coll., 1991 b (LW x L) x D 0,89 0,69 78
Ferrarini e coll., 1992 (LW x L) x D 0,83 0,52 63
Parisini e coll., 1993 LW x L 0,90 0,73 81
Piva e coll., 1993 (LW x L) x D 0,76 0,60 79
Franci e coll., 1994 (LW; L; LB; D; CS) x LW 0,75 0,52 69
Damonte e coll., 1996 (LW x L) x D 0,86 0,71 83Damonte e coll., 1996 (LW x L) x D 0,86 0,71 83
Falaschini e coll., 1996 7 ibridi commerciali 1,02 0,90 88
Sardi e coll., 1996 LW x L 0,80 0,79 99
Piva e coll., 1996 (LW x L) x D 0,75 0,60 80
Piva e coll., 1998 (LW x L) x D 0,75 0,60 80
Acciaioli e coll., 2002 LW x CS 0,80 0,70 88
Bonomi e coll., 2002 Incroci aziendali e ibridi 0,83 0,55 66
Virgili e coll., 2003 4 diversi incroci aziendali 0,89 0,69 78
Schiavon e coll., 2007 Ibridi 1,15 0,80 70
ANAS, 2008 (LW x L) x D 0,85 0,65 76
Rossi e Della Casa, 2008 LW x D 0,75 0,70 93
Trombetta e coll., 2009 LW x D 0,80 0,71 89
Trombetta e coll., 2009 LW x D 0,80 0,76 95

MEDIE 0,85 0,68 79



Ritenzione azotata (g/capo/dì) in suini 
di vario tipo genetico oltre 100 kg di peso vivo  

Fonte Tipo genetico

Peso vivo, kg Rapporto fra azoto 
trattenuto a 140 e 
100 (113) kg, in %100 113 140 160

Bosi e coll., 1993 LW x L --- 16,43 13,45 --- 81,8

Piva e coll., 1993 D x (LW x L) 23,60 --- 20,58 --- 87,2

Bosi e coll., 1995 LW 28,20 --- 27,90 --- 98,9

Manini e coll., 1997 D x (LW x L) 17,57 --- 16,45 15,39 93,6 

Manini e coll., 1997 L x (LW x L) 16,23 --- 15,42 14,67 95,0



Effetti del tipo genetico 
sul tasso di crescita e lo spessore del grasso dorsale

Tipi genetici D D x LW P x LW 

A.M.G. 56-105 dì, g 960 966 989 

A.M.G. 105-165 dì, g 913a 850b 853 b A.M.G. 105-165 dì, g 913  850  853  

A.M.G. 165-175 dì, g 1192 a 1162 ab 962 b 

A.M.G. 56-175 dì, g 950 a 920 b 920 b 

P2 a 175 dì, mm 21,7 a 21,4 a 23,7 b 
 

 

Latorre e coll., 2003
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Tasso di crescita e 

fabbisogno in lisina



Fabbisogno proteico e fabbisogno in lisina

Il fabbisogno proteico s’identifica con il fabbisogno in
lisina rispettando tre presupposti:
� la lisina è il primo aminoacido limitante,
� vengono rispettati i rapporti ottimali fra tutti gli

aminoacidi essenziali e la lisina (principio della
proteina ideale),proteina ideale),

� apporto di aminoacidi non essenziali almeno pari
al quantitativo di quelli essenziali,

In queste condizioni il fabbisogno in lisina è
direttamente proporzionale alla deposizione
proteica giornaliera



I fabbisogni di lisina digeribile 
(dunque in sostanze azotate) 

stimati sperimentalmente nel suino in crescita

Richiesta Fabbisogno in lisina digeribile standardizzata Fonte

Mantenimento 36 mg/kg peso metabolico (PV0,75) Fuller e coll., 1989

Mantenimento 39 mg/kg peso metabolico (PV0,75) Heger e coll., 2002

Mantenimento 71 mg/kg peso metabolico (PV0,75)
Ringel e 
Susenbeth, 2009

Produzione Incremento in proteina x 0,0705/0,65 Fuller e coll., 1989

Produzione 0,12 g/g di proteina deposta NRC, 1998

Produzione 18 g/kg d’incremento Noblet, 2001



Fabbisogno in lisina digeribile

Il fabbisogno in lisina dunque è di 20 g
circa per kg d’incremento realizzato:

- 17 g/kg crescita maschi castrati

- 18 g/kg crescita femmine

- da 1,6 a 3,2 g/dì (a seconda della
fonte) per il mantenimento di un suino
di 160 kg di peso vivo



Fabbisogni in lisina digeribile (g/dì) per tipi genetici 
migliorati in funzione di peso vivo, tasso di crescita e sesso

A.M.G., g

PESO VIVO, kg

30 40 50 60 70 80 90 100 110 120

Femmine

600 12,4 12,5 12,6 12,7 12,8 12,9 13,0 13,1 13,2 13,3

700 14,4 14,5 14,6 14,7 14,8 14,9 15,0 15,1 15,2 15,3

800 16,4 16,5 16,6 16,7 16,8 16,9 17,0 17,1 17,2 17,3

900 18,6 18,7 18,8 18,9 19,0 19,1 19,2 19,3

1000 20,7 20,8 20,9 21,0 21,1

1100 22,8 22,9

Maschi castrati

600 11,7 11,8 11,9 12,0 12,1 12,2 12,3 12,4 12,5 12,6

700 13,6 13,7 13,8 13,9 14,0 14,1 14,2 14,3 14,4 14,5

800 15,5 15,6 15,7 15,8 15,8 15,9 16,0 16,1 16,2 16,3

900 17,5 17,5 17,6 17,7 17,8 17,9 18,0 18,1 18,2

1000 19,4 19,4 19,5 19,6 19,7 19,8

1100 21,3 21,4 21,5

GfE, 2008



Fabbisogno in lisina e suino pesante

• Il fabbisogno di 20 g/kg d’incremento è
approssimazione accettabile anche per il peso

• All’aumentare del peso aumenta il fabbisogno
di mantenimento(0,1 g/dì ogni 10 kg di peso)di mantenimento(0,1 g/dì ogni 10 kg di peso)
per il ricambio della proteina muscolare

• All’aumentare del peso diminuisce il
fabbisogno di mantenimento per l’aumento del
rapporto fra deposizione lipidica e deposizione
proteica



Fabbisogni in lisina digeribile (g/dì) per tipi genetici 
migliorati in funzione di peso vivo, tasso di crescita e sesso

A.M.G., g

PESO VIVO, kg

80 90 100 110 120 130 140 150 160 170

Femmine

600 12,9 13,0 13,1 13,2 13,3 13,4 13,5 13,6 13,7 13,8

700 14,9 15,0 15,1 15,2 15,3 15,4 15,5 15,6 15,7 15,8

800 16,9 17,0 17,1 17,2 17,3 17,4 17,5 17,6

900 18,9 19,0 19,1 19,2 19,3

1000 20,9 21,0 21,1

1100 22,9

Maschi castrati

600 12,2 12,3 12,4 12,5 12,6 12,7 12,8 12,9 13,0 13,1

700 14,1 14,2 14,3 14,4 14,5 14,6 14,7 14,8 14,9 15,0

800 15,9 16,0 16,1 16,2 16,3 16,4 16,5 16,6

900 17,8 17,9 18,0 18,1 18,2

1000 19,6 19,7 19,8

1100 21,5

GfE, 2008, modificata



Tasso di crescita e fabbisogno in lisina

• Il fabbisogno in lisina di 20 g/kg d’incremento,
approssimato per ampi intervalli di peso e per
il sesso, è un elemento di portata straordinaria

• Sarà sufficiente conoscere infatti il tasso di• Sarà sufficiente conoscere infatti il tasso di
crescita per sapere il fabbisogno in lisina

• Anche per chi alleva suini a pesi elevati,
ovvero in condizioni non frequentate dalla
ricerca



Stima del fabbisogno di lisina in allevamento - 1

• Alla breve è sufficiente sapere quanto
crescono i maiali

• Per farlo è comunque opportuno rispettare
alcuni accorgimenti:
– separaremaschie femmine,– separaremaschie femmine,

– assicurare lo spazio al suolo disponibile,

– distribuire il mangime a volontà,

– formulare un mangime sicuramente eccedente
in lisina digeribile



Stima del fabbisogno di lisina in allevamento - 2

Esempio di prova aziendale:
– 30 giorni di prova,

– femmine nell’intervallo di peso vivo 140-
160 kg

– ingestionevolontariadi 3 kg/giorno– ingestionevolontariadi 3 kg/giorno

– tasso di crescita rilevato di 650 g/giorno

Fabbisogno in lisina digeribile di 13 g/dì



Stima del fabbisogno di lisina in allevamento - 3

Esempio di prova aziendale e calcolo del
titolo in lisina totale del mangime:
– Fabbisogno in lisina digeribile di 13 g/dì,

– Ingestione volontaria di 3 kg/dì di mangime,

– Dunque ogni kg di mangime dovrebbe– Dunque ogni kg di mangime dovrebbe
apportare 4,34 g di lisina digeribile,

– Il che equivale a 5,10 g/kg di lisina totale (la
digeribile è circa l’85% della totale)

Il mangime dovrà contenere 0,51% di lisina totale



Stima del fabbisogno di lisina in allevamento - 4

Calcolo del titolo in lisina totale del
mangime con animali razionati:
– Fabbisogno in lisina digeribile di 13 g/dì,

– Mangime razionato a 2,7 kg/dì,

– Dunque ogni kg di mangime dovrà– Dunque ogni kg di mangime dovrà
apportare 4,82 g di lisina digeribile,

– Il che equivale a 5,67 g/kg di lisina totale (la
digeribile è circa l’85% della totale)

Il mangime dovrà contenere 0,57% di lisina totale
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Dieta, impatto ambientale 

e prescrizioni produttive 
prosciutti DOP





6 

Contaminanti minerali



Impatto ambientale sostanze minerali

� L’eccesso di fosforo è la prima
preoccupazione nella UE quale causa di
eutrofizzazione delle acque e la zootecnia
è chiamata a ridurne l’impiego

� I fosfati e il calcio carbonato, ovvero i
principali mangimi minerali impiegati in
zootecnia, sono i maggiori responsabili
dell’apporto dietetico di metalli pesanti
indesiderati



Squilibri agronomici globali del fosforo

Commissione UE, 2013





Contaminanti in fosfato e calcio carbonato - 1



Contaminanti in fosfato e calcio carbonato - 2



Contaminanti in fosfato e calcio carbonato





Fabbisogni oligoelementi 25-125 kg 
(dieta base: mais + soia + CaCO3 + Fosfato) 

Gruppi Diete (oligoelementi in mg/kg)
A.M.G.

g/dì

1 Base (senza aggiunta oligoelementi) 1100

2 Base + 25 Zinco 1110

3 Base + 50 Zinco 1110

4 Base + 50 Ferro 1100

5 Base + 50% NRC (2 Cu, 25 Fe, 1 Mn, 25 Zn) 1100

6 Base + 100% NRC (4 Cu, 50 Fe, 2 Mn, 50 Zn) 1110

Nessuna differenza emoglobina, ematocrito, spessore grasso 
dorsale, % tagli magri, colore e ritenzione idrica

Gowanlock e coll., 2012



Fitasi e fonti organiche, o inorganiche di zinco

Indici

Dieta base

P

Zinco aggiunto, ppm

P
P- P+

P+
fitasi

0
15 

ZnSO4
15 Zn
Gly

Peso inizio, kg 10,4 10,2 10,6 --- 10,5 10,4 10,2 ---

Peso fine, kg 17,4 16,6 17,1 --- 17,0 17,2 17,0 ---

A.M.G., g 351 320 326 --- 322 339 337 ---

Plasma Zn, 
mg/L

0,51 b 0,45 b 0,92 a <0,001 0,57 y 0,67 x 0,64xy 0,05

Zn Metacarpo,
mg/kg

54 b 41 c 84 a <0,001 54 y 63 x 62 x <0,05

Schegel et al. 2010 



Conseguenze dell’utilizzo di fitasi
I. Riduzione degli impieghi di fosfato e calcio

carbonato

II. Riduzione dei contaminanti arsenico, cadmio,
fluoro, piombo, mercurio e cromo veicolati da
fosfati e carbonato di calciofosfati e carbonato di calcio

III. Riduzione di apporti ed escrezioni di zinco,
rame, ferro e manganese per la maggiore
disponibilità di quelli delle materie prime vegetali

IV. Riduzione del titolo di ceneri del mangime e
sanzione da parte degli enti di controllo unificato




