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P
er essermi rimasto così im-
presso, non una volta sola de-
vo aver sentito raccontare da
Fernando di quando suo pa-

dre lo portava alle Mandre in biciclet-
ta. Lo metteva seduto di traverso sulla
can na e partivano, nell’aria livida della
mattina a buon’ora. Supe ravano i bivi
di Capodimonte e Arlena e prosegui-
vano per la strada di Tuscania. Cinque
o sei chilometri quasi tutti in piano o
in discesa, facili all’andata. Il proble-
ma era al ritorno la sera, con la stan-
chezza della giornata. Ma si trovava
sempre un carretto su cui far sistema-
re il bambino e al quale il padre, re-
stando in sella alla bici, poteva attac-
carsi con una mano per farsi trainare
nei tratti più duri. 
Procedevano lenti, con le gomme che
sfrigolavano sulla strada imbrecciata,
appesantiti dal carico loro e dei due
secchi che penzolavano dal manubrio,
pieni di sterco di gallina per concimare
le giovani piante di ulivo. Giunti alla sa-
lita del pontenòvo, dopo la curva da cui
si diparte la strada delle macchie, l’uo-

mo chiedeva al figlio se si era indolen-
zito. Un modo per scendere per sgran-
chirsi le gambe ed evitare la fatica di
quell’unico tratto in salita della matti-
na. E Fernando, in calzoncini corti e le
coscette nude sul fer ro della canna,
per non essere d’impiccio stringeva i
denti e ri spondeva di no. Sicché suo
padre continuava a pedalare, a gambe
larghe per l’ingombro del carico e on-
deggiando per la fatica per tutto quel
tratto. Ma una volta in cima Fernando
non ce la faceva più. Gli sforzi del pa-
dre avevano accresciuto lo sballotta-
mento e reso insopportabile il duro del
ferro sulle cosce, diventate viola per il
freddo e l’intorpidimento. E si arrende-
va: “Ba’, me so’ ‘ndolìto”. E il padre,
sfiatato, ma che si rendeva conto della
situazione, lo rimproverava bonaria-
mente: “Me lo potevi di’ prima de la sa-
lita!”. Così che una premura reciproca
si era trasformata in un tormento dolo-
roso per entrambi. In tutt’i modi scen-
devano e facevano un tratto a piedi,
prima di rimontare e proseguire stavol-
ta in leggera discesa fino all’arrivo. 

Erano alla quota dell’Ente Maremma,
che raggiungevano a piedi dopo aver
lasciato la strada per uno scapicollo in
pendenza, ogni anno più accidentato
per via dei frontisti che da una parte e
dall’altra se lo mangiavano con la col-
trina e dei carracci di traverso che con
le piogge diventavano crepacci. Le
quote di un ettaro e mezzo della rifor-
ma agraria, che in quegli anni vedeva-
no tutti quei contadini assegnatari ac-
canirvisi come formiche per ripulirle
dalle pietre, per le semine alterne di
grano e granturco a patate, lupini, fa-
gioli. Mariti e mogli, zii e fratelli, con le
bestie e i carretti. I bambini venivano
portati dietro quando non si sapeva a
chi lasciarli. Oppure quando, più gran-
dicelli, potevano rendersi utili in picco-
le faccende. Così lo stesso Fernando
raccontava di quella volta che, sveglia-
to dai genitori ancora a buio per anda-
re con loro a mietere, al momento di
infilarsi i calzoni lunghi degli anni
avanti si accorse che gli erano sfuggiti
e gli arrivavano poco sotto al ginoc-
chio. Lui storceva a metterseli, ma sua
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Il comprensorio di riforma fondiaria della Maremma
tosco-laziale. Un territorio interessante sei province,
di cui quattro toscane (Grosseto, Siena, Livorno,
Pisa) e due laziali (Viterbo e Roma), con 24 Comuni
della provincia di Roma e 23 di quella di Viterbo. In
tutta Italia la legge “stralcio” consentì la distribuzione
ai contadini di 750.000 ettari di terreno. Nel Lazio
furono espropriati complessivamente poco più di
62.000 ettari, con la creazione di 10.000 nuovi 
piccoli proprietari. Un’impresa notevole, che doveva
trasformare il volto dell’antica Etruria e perciò 
rivoluzionaria, nonostante tutti gli aspetti discutibili 
e le sue incompiutezze 

(da Terra Planzani, tav. XXI, pp. 207-208)

La “fame di terra”. Un articolo de 
Il Messaggero di Viterbo del 4 aprile
1952, e due de L’Unità del 28 
dicembre 1953 e 1° gennaio 1954,
insieme con un’immagine di una delle
tante, affollate riunioni per la terra che
si tenevano in Piansano in quegli anni.
(L’uomo in primo piano con i baffi, 
a destra della foto, è un giovane 
Angelo La Bella, poi deputato al 
parlamento nelle liste del PCI, che per
aver sostenuto “con la parola e lo 
scritto” le invasioni delle terre della
zona, pagò di persona con il carcere e
il licenziamento) 

(da Terra Planzani, 
tav. XXIII, pp. 219-220)

senza neppure dirtelo, una solidarietà
istintiva di poche cerimonie che si ri-
fletteva anche nelle abitudini e fre-
quentazioni in paese. Poi si riprendeva
il lavoro ognuno nella propria parte e
ci si dava di nuovo voce quando il so-
le era basso, per raccogliere le poche
robe e riavviarsi più o meno alla stes-
sa ora verso la strada di casa. Niente,
perfino, a quella gente dei campi, po-
teva apparire più confidente di quella
vita faticata e uguale.
Erano l’offa gettata al movimento con-
tadino, quei rettangoli di terra che ba-
stavano sì e no per non morire di fame.
Perché quel grano serviva solo per il
pane da prendere al forno: settanta
chili di pane per un quintale di grano,
ed era già tanto se bastava per arrivare
al nuovo raccolto. E molti, di quella ge-
nerazione di padri e fi gli, grandi e pic-
coli, che non smisero mai di essere
braccianti o do vettero arrangiarsi an-
che con le pecore, alla fine divennero
emi granti: al Nord, in Germania, ovun-

madre non ne aveva altri e non ci furo-
no santi. Così si graffiò a sangue stin-
chi e polpacci fra le stoppie e dovette-
ro fasciarlo con della carta ruvida da
sacco, legata con uno spago a mo’ di
gambali. 
Sul mezzogiorno quelle famiglie si da-
vano voce all’ombra della quercia e
consumavano insieme quel boccone
portato da casa. Si tagliavano col col-
tello le forchette di canna e si scende-
va fino al fosso per l’acqua. Talvolta si
preparava l’acquacotta in un paioletto
appeso a un trespolo, con due patate
e le erbe racimolate qua e là pel cam-
po. Più facilmente la panzanella, con
un filo d’olio e uno spicchio di cipolla.
Le donne scioglievano il fazzolettone
bianco della testa e ci s’asciugavano
la faccia arrossata prima di calarlo
sulle spalle. Seduti sulle stoppie col ta-
scapane accanto, si barattavano le so-
lite due parole sulle annate, i confinan-
ti, i fatti e i personaggi del paese. Un
presente antico e immutabile. O un fu-

turo dal fiato cor-
to: la tina nuova,

un buco di casa
un po’ meno
sacrificato,
due galline

da mettere all’orto del Cicarda, giusto
per le uova per casa. 
E anche quando non si radunava alla
grande ombra, quella gente rimaneva
alla vista nei campi lì intorno, se ne
udivano le voci, le si rispondeva, senza
parere, nei canti smozzicati del lavoro.
Quasi mai, per la verità, col Quatràno
di là dal poggio o col Ministro, sotto a
quella specie di canneto giù a valle.
Gente che vi bazzicava poco e più so-
lenga di natura. Spesso invece con
Quinto, Mariano, ‘l zi’ Maria nelle co-
ste dirimpetto, o con Basìo, Mario,
l’anziano Titta, di cui giungevano i ri-
chiami rabbiosi a quel suo somaro bal-
zano dal pianoro a tramontana, l’unico
col casaletto in quella nuda conca. I
primi anni c’erano anche le vedove co-
me la Ènia del pòro Lisèo e l’Annetta de
Cotarèlla, che per aver perso il marito
di recente s’erano dovute arrabattare
a tirare avanti la quota con l’aiuto dei
figli. “Qualche santoddìo provvederà!”.
Partivano da casa a piedi e trovavano
sempre qualche carretto per un pezzo
di strada insieme. Un vicinato di cam-
pagna all’ombra del carretto, con mi-
serie comuni, qualche imprecazione ai
pecorai che quando non c’eri spadro-
neggiavano con le bestie nella cólte
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que. La riforma agraria incompiuta,
frutto di rabbia e speranze, cataclisma
nella nostra storia contadina.

Sulla quale, quarant’anni più tardi,
venni a sapere per caso che era stato
girato un filmato addirittura nel no-
stro paese! Rin tracciarlo fu una mezza
avventura che durò tutta l’estate del
1994. Stavo curando la ristampa di
Terra Planzani - riveduta e integrata in
maniera consistente rispetto alla pri-
ma edizione del 1980 - e mi sarebbe
piaciuto farne menzione nel libro, che
invece uscì a luglio prima del fortuno-
so rinvenimento. Non erano solo pas-
sati quattordici anni, dalla prima pub-
blicazione, ma s’era fatta strada una
nuo va prospettiva storica, perché an-
che nelle microrealtà contadine di pe-
riferia erano evidenti i segni delle tra-
sformazioni economico-so cia li. E con
esse la dimensione culturale, tale da
far ritenere esaurita la spinta propulsi-
va della popolazione verso la terra.
Quel documento filmato era dunque
ancora più “lontano” e a maggior ra-
gione da recuperare nel suo valore
identitario.
A parlarmi del film - parola grossa che
mi induceva al sorriso - era stato qual-
che mese prima l’ottantaseienne Pie-
tro Foderini, che al l’epoca delle ripre-
se era vicesindaco e segretario locale
della Demo crazia Cristiana. Come dire
uno dei massimi protagonisti della vi-
ta economico-politica del paese e con
un ruolo di prim’ordine nello stesso
filmato, nel quale impersonava niente-
meno che il funzionario dell’Ente Ma-
remma, ossia l’organismo apposita-
mente creato per l’attuazione della ri-
forma fondiaria in Maremma e nel Fu-
cino. Mi assicurava di riprese fatte in
paese dietro la regia organizzativa del-
l’ispettorato agrario di Viterbo, ma un
primo sopralluogo negli uffici viterbe-
si citati ebbe esito negativo (anche
per la scomparsa di quella generazio-
ne di impiegati) e pensai a qualche
confusione nei ricordi o al massimo a
qualche ripresa accessoria e margina-
le scartata in fase di montaggio. Ma
Pietro insistette in maniera così con-
vinta e tirando in ballo anche l’Istituto
Luce che mi decisi a tentare una ricer-
ca a Cinecittà, appunto negli archivi
romani di Via Tuscolana dello storico
istituto. Trovai cortesia e disponibili-
tà, ma dopo una giornata passata a
compulsare schedari e cataloghi saltò
fuori soltanto il documentario “Ma-

remma in Tuscia”, cortometraggio del
1951 sul territorio viterbese curato
nientemeno che da Bo naven tura Tec-
chi, contenente tra l’altro una inqua-
dratura fugace del no stro paese con la
celebre definizione tecchiana di “Pian-
sano, rustica e gentile” (con una curiosa
concordanza al femminile). Emozionan-
te anch’esso - anche per la sintesi ge-
niale del celebre scrittore conterraneo -
e acquisito in ogni caso al nostro picco-
lo archivio documentale, ma, proprio
per questo, tale da confermarmi nella
convinzione iniziale di qualche frainten-
dimento sulla reale portata del film (!)
girato in paese. 
Passò così del tempo, fino a quando
un nuovo occasionale incontro con
Pietro non portò il nostro informatore
a spergiurare trattarsi invece di un ve-
ro e proprio film, di cui anzi stavolta
fornì il titolo, Terra nostra, e addirittu-
ra il cognome del regista, Magnaghi!
Era così lucido e dettagliato, il suo ri-
cordo, da fornire anche i nomi dei fun-
zionari dell’ispettorato agrario del-
l’epoca - come un certo dottor Fusàri -
e a farmi decidere a un ultimo tentati-
vo presso gli uffici viterbesi. Fui guar-
dato come un marziano perché chia-
mavo in causa persone appartenenti
alla storia remota dell’ente e ormai de-
funte, e alla fine mi affidarono sconso-
latamente al decano degli impiegati
che come ultima chanse mi condusse
in un ripostiglio (letteralmente), dove,
sommerse da oggetti per la pulizia e
impicci vari accatastati alla rinfusa,
giacevano in terra delle grandi “pizze”
cinematografiche ignorate dallo stes-
so personale! Grande emozione e
scorrimento avido dei titoli, scritti su
delle targhette incollate al centro: po-
tatura degli ulivi, regimentazione delle
acque per l’irrigazione, concimazione
dei terreni, selezione di sementi,...
“Terra nostra”! Esattamente la pellico-
la di cui parlava Pietro, che a questo
punto, con tutti i codici indicati in
chiaro nella targhetta, fu rintracciata
in originale negli archivi fotocinemato-
grafici dello stesso Istituto Luce a Ci-
necittà. La corsa a Roma e la pulizia-
restauro della pellicola fu tutt’uno, co-
sì come l’emozionantissima proiezio-
ne in anteprima con lo stesso perso-
nale coinvolto e appassionatosi alla ri-
cerca. Fino poi alla riduzione in video-
cassetta e alla sua proiezione in un
gremitissimo salone parrocchiale per
la festa della Madon na del Rosario di
quell’anno.
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Il trasferimento della famiglia al podere, con il 
carretto carico di masserizie, i saluti dei vicini e 
l’arrivo nella nuova casa colonica su un carro di buoi.
Il carretto è di Nènolungo (Martinangeli, lo stesso
carrettiere), che parte dalla stalla dei De Simoni
(attuale magazzino del minimarket Lucci) salutato
dalle “vicine” Domenica Falesiedi ed Eufemia Ruzzi,
mentre sul carro si riconoscono le sorelle Madda lena
e Pèppa de Zanna (Mattei) che in realtà giungono al
casale del sòr Armando, per la strada di Tuscania.
Nel filmato tali immagini sono accompagnate dal
commento: “È un giorno di festa quello in cui
lasciate il paese per prendere possesso della vostra
terra. Non andate lontano, fuori porta si può dire.
Ma i vicini vi salutano lo stesso con una certa 
commozione e vi augurano buona fortuna...”

Un fotogramma del filmato con dei contadini 
sull’asino di ritorno dalla strada del camposanto
mentre una comunella discute della riforma su una
mappa del territorio. Sullo sfondo, il monte di Cellere
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tempo ne abbiamo presentato qual-
che fotogramma, a dire il vero non
proprio di qualità. L’unico un po’ più
significativo è stato quello usato per
la copertina della Loggetta n. 45 di lu-
glio 2003 sull’esodo piansanese a Pe-
scia Romana a seguito appunto della
riforma agraria. Vediamo dunque bre-
vemente di che si tratta, prima di la-
sciare la parola alle stesse immagini,
senza dubbio più eloquenti.

È un cortometraggio realizzato dal-
l’Istituto Nazionale Luce per conto del
ministero dell’Agricoltura e delle Fore-
ste (da cui il coinvolgimento diretto
dell’ispettorato agrario provinciale).
L’anno non vi è riportato, ma orienta-
tivamente si potrebbe indicare il 1952-
53, come sembrano suggerire immagi-
ni e testi sulle fasi della riforma e le
stesse persone che fungono da prota-
gonisti e comparse. L’ope razione rien-
trava in un progetto complessivo di
promozione della riforma agraria in
atto e, come si è visto, comprendeva
anche una serie di filmati didattici su
tecniche di coltivazione e conduzione
dei fondi, così come furono organizza-
ti corsi di formazione e visite d’istru-
zione in aziende modello per la pro-
gressiva acculturazione del la popola-
zione rurale. (Personalmente ricordo
vagamente anche un esile giornalino
diffuso tra quotisti e poderani dell’En-
te Maremma nel quale, io bambino,
andavo a ricercare la pagina a fumetti
con “Le avventure di Maremmi no”,
pressappoco un mio coetaneo alle
prese con le nuove condizioni di vita
degli assegnatari).
Tecnici e autori coinvolti nella realiz-
zazione del filmato erano tutti di pri-
mo piano, a cominciare dal regista
Ubaldo Magnaghi (1903-1979), docu-
mentarista milanese attivo tra gli anni
‘30 e i ‘60, mai tentato dalla commedia
dei telefoni bianchi o dal film storico
del dopoguerra perché rimasto sem-
pre fedele al film-documento, come
per esempio “Il lavoro italiano nel
mondo” o “Le vie del metano” sulla
storia dell’Eni. Era lo stesso regista di
“Maremma in Tuscia” con il commen-
to di Bonaventura Tec chi, e dunque
conoscitore del territorio. Il produtto-
re Attilio Riccio (Ro ma 1909-1980) era
laureato in giurisprudenza e studioso
di critica cinematografica, nonché cu-
ratore della scenografia di molte sue
produzioni. La colonna sonora del fil-
mato - così evocativa del clima del-
l’epoca e di quell’impresa in particola-

re - è del siciliano Franco Mannino
(1924-2005), pianista e direttore d’or-
chestra, autore di oltre 600 composi-
zioni tra cui 150 colonne sonore per il
cinema. Per finire con l’autore dei te-
sti, il soggettista Gian Gaspare Napoli-
tano (1907-1966), anch’egli palermita-
no d’origine e romano d’adozione co-
me Manni no. Giornalista e scrittore,
Napolitano era “figura di intellettuale
tra le più rappresentative della cultura
italiana degli anni ‘50, mitico viaggia-
tore sospeso tra letteratura e giornali-
smo”, come è stato definito:

“... narratore moderno di grande capacità
sintetica e fotografica (è stato un ottimo
sceneggiatore, oltre che regista), decisa-
mente un precursore per i tempi in cui
operava. Nato in un’epoca in cui il ‘me-
stiere’ di giornalista era tutto da inventa-
re, Napolitano vi si inserì con quello stile
e quel taglio che immediatamente carat-
terizza i suoi scritti. Un giornalismo de-
scrittivo in maniera cinematografica,
estremamente coinvolgente, un giornali-
smo antropologico, di cui il centro focale
rimane sempre l’uomo, anche quando la
natura è preponderante. Un giornalismo
da grande narratore... La novità di fronte
ad altri scrittori degli anni ‘50 sta nella
sua capacità di lasciare un’impronta
nell’animo del lettore. Si capisce che si
ispira ad ambienti e personaggi che ha
frequentato nel suo lavoro e su cui co-
struisce le storie con un tecnica narrativa
personalissima...”. 

(da “Verdone ricorda G.G. Napolitano, 
maestro giornalismo italiano”, in archivio.agi.it)

È quanto emerge anche dal filmato, in
cui la voce narrante - sia pure dai toni
paternalistici e/o trionfalistici tipici del
“film Luce” e della propaganda di Stato
sul tema - è quasi fin troppo didascali-
ca e accompagna le immagini toccan-
do la sensibilità degli spettatori coin-
volti. In piccolo, c’è un po’ il clima del
celebre film di Giuseppe Tornatore
Nuovo Cinema Paradiso, con la parteci-
pazione emotiva di chi vi si identifica
vedendovi riflessa la propria storia
personale e il proprio destino. Ci sono
anche, ovviamente, le ingenuità del
“cast” improvvisato dei paesani, ma a
ben riflettere appare incredibile il lavo-
ro di regia con questi “attori” presi let-
teralmente dalla strada e assolutamen-
te impensabili.
Il titolo, Terra nostra, oggi potrebbe
venire confuso con quello della tele-
novela brasiliana che dal 2000 a oggi è
ripetutamente apparsa su diversi ca-
nali televisivi. Ma mentre questa è una
travagliata storia d’amore, sia pure
sullo sfondo della situazione degli
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Méco Torso (Moscatelli) nel ruolo di comiziante 
politico nel balconcino attiguo alla casa delle maestre
pie; il geometra Fernando De Simoni nel ruolo di 
tecnico del catasto terreni; il funzionario dell’Ente
(Foderini) con il (vero) segretario comunale dell’epoca
e (il vero) Ferruccio la guardia (Brizi) affiggono gli
elenchi degli aventi diritto all’albo pretorio del 
Comune (palazzo De Simoni); i “diffidenti” osservano
in disparte (Orizzèo, Gino de Cellettino, Méco de
Fronda)

In paese nessuno l’aveva mai visto,
quel filmato, e lo stesso Pietro, accom-
pagnato dai familiari, vi si rivide per la
prima volta a casa mia una di quelle
sere. Ovviamente ne furono fatte delle
copie e distribuite a quanti interessati,
ma ora sono passati altri ventidue an-
ni e sicuramente quelle videocassette
sono di nuovo finite nel dimenticatoio,
anche per i progressi della tecnologia
che oggi ci costringono a riversarle in
formato digitale quale nuovo suppor-
to di memoria e di fruizione. Ma ci
sembra un documento unico e assolu-
tamente da preservare, specie per un
paese come il nostro di cui abbiamo
più volte lamentato il “vuoto di memo-
ria”. Su questo giornale, nato due anni
dopo quel felice ritrovamento, non ne
abbiamo mai parlato, anche se nel
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emigranti italiani di fine ‘800, quello è
un vero e proprio documentario sulla
trasformazione del latifondo e la na-
scita della piccola proprietà contadi-
na, letteralmente la conquista della
terra, sogno millenario dell’uomo dei
campi. Titolo ad effetto, calzante,
d’impatto immediato.
Il filmato dura in tutto un quarto
d’ora, quindici minuti esatti, e più del-
la metà di essi - all’incirca otto minuti
e mezzo - sono ambientati a Piansano,
sia pure suddivisi in otto frammenti di
varia durata, intervallati e sapiente-
mente montati con il resto delle ripre-
se su quotizzazioni e assegnazioni ai
calabresi della Sila, acquitrini e pae-
saggi della Maremma costiera, la boni-
fica toscana di Uligna no, nel compren-
sorio montano di Volterra. Mix obbli-
gato, perché il nostro paese fu interes-
sato dalla riforma per quanto riguarda
gli assegnatari dei terreni, ma non ave-
va latifondi da espropriare e bonifica-
re, e quindi le riprese su costruzione
di nuove case coloniche, frazionamen-
to e dissodamento dei terreni, opere
di irrigazione, mostre di macchinari
eccetera, dovevano essere fatte ne-
cessariamente altrove. Del resto l’Ente
Sila aveva fatto da apripista e non po-
tevano mancare le prime immagini
propagandistiche con l’allora ministro
dell’A gri coltura Antonio Segni, futuro
presidente dalla Repubblica.

Ma perché proprio Piansano? Esclu-
dendo la casualità della scelta, intanto
però va precisato che un paese valeva
l’altro. Nel senso che le riprese sono
soltanto video e la voce narrante non
nomina mai Piansano (a differenza
della Sila e di Ulignano). Agli autori im-
portava mostrare gli effetti della rifor-

ma nei paesi interessati, dall’arrivo
del funzionario dell’Ente alle discus-
sioni sul tema, dalle operazioni buro-
cratiche di domande, sorteggi e asse-
gnazioni fino alle partenze per i pode-
ri, non senza un passaggio finale sui
primi risultati concreti nella economia
delle famiglie e sulla più generale inci-
denza nella vita socio-culturale delle
popolazioni. Il film veniva proiettato
ovunque e “quel” paese era il prototi-
po di qualsiasi altro del comprensorio
di riforma. Gli unici che avrebbero po-
tuto riconoscerlo erano quelli del po-
sto, che però in questo caso non lo vi-
dero mai e del resto non avrebbero
avuto alcuna possibilità o motivo per
eccepire alcunché. Semmai avrebbero
potuto trarne motivo di orgoglio, ma
in ogni caso non sarebbe cambiato
niente.
Dopodiché, però, la domanda si ripro-
pone: perché proprio Pian sano? È
probabile che non vi fosse estranea la
conoscenza del regista Magnaghi, che
l’aveva già ripreso per il cortometrag-
gio “Marem ma in Tuscia”. E anzi la do-
manda dovrebbe porsi anche per quel
documento, venendo il paese esplici-
tamente menzionato - sia pure in una
rapidissima sequenza video di una de-
cina di secondi - insieme con centri di
ben maggior peso storico-culturale co-
me Tar quinia, Tuscania, Valen tano
con il lago di Mezzano, Blera con Villa
San Giovanni in Tuscia (che allora si
chiamavano Bieda e San Giovanni di
Bieda): gli unici luoghi citati nel filma-
to. Si vedono ripresi anche gli archi di
Pontecchio con un gregge di pecore al
pascolo, il Fiora con un guado di but-
teri al galoppo e soprattutto Vulci,
con vacche e mandrie di tori e cavalli
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“... Questo, per esempio, Antonio Cènci, è di 
famiglia contadina, ma al reggimento ha imparato
un buon mestiere: non ha diritto alla terra. Mario
Còrsi è ancora iscritto come contadino, ma sono
anni che... Questo, poi, Giuseppe Cécchi, che sotto
le armi era in cavalleria, neanche lui ha diritto.
Roberto Papi..., ma è Bèrto, lo scalpellino, e se
anche non gli toccherà un pezzo di terra, se ne
devono costruire case e strade!: la riforma gioverà
anche a lui...”. 
Ecco trasformati in “attori” i nostri Giovanni ‘l calzo-
laio, Lello dell’ammasso che allora faceva il barbiere,
Mario ‘l Fabbretto e Alfreduccio ‘l muratore

La “conversione” del 1953. I piansanesi del “viaggio a Canossa” della primavera 1953, quando i transfughi del partito comunista, in pellegrinaggio al vescovato 
di Montefiascone, consegnarono a mon signor Boccadoro sessanta tessere del PCI per arruolarsi nello scudocrociato pur di avere la terra in assegnazione 

(da Terra Planzani, tav. XXII, pp. 211-212)
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davanti al castello, e di nuovo butteri
in pose statutarie e al galoppo sul
ponte della Badìa. Tuttavia i comuni

di Montalto e Canino direttamente
coinvolti, o altri della zona che per
estensione, caratteristiche ambientali,

posizione geografica e contiguità terri-
toriale avrebbero potuto essere ap-
punto più titolati a rappresentare la
Maremma laziale, non vengono nep-
pure citati.
È anche più che probabile che alla
scelta piansanese non fosse estraneo
l’attivismo del giovane sacerdote va-
lentanese don Gio vanni D’Ascenzi (fu-
turo vescovo di Arezzo, deceduto nel
febbraio di tre anni fa), tra l’altro com-
paesano e quasi coetaneo del parroco
piansanese dell’epoca don Nazareno
Gaudenzi. Il quale D’Ascenzi, su incari-
co del vescovo diocesano Luigi Bocca-
doro fu uno dei più accesi protagoni-
sti delle Acli terra, vero promotore del
“cooperativismo bianco” di quegli an-
ni cruciali per contrastare il collettivi-
smo di stampo comunista. L’azione
congiunta e pervicace di questi tre
personaggi per l’inserimento dei co-
muni di Pian sano e Valentano nel
comprensorio della riforma fondiaria
fu determinante. Tanto fecero e tanto
dissero presso le autorità governative
che ne fecero “spostare il confine”,
che il progetto iniziale aveva previsto
a Tuscania. Se non vi fossero riusciti, i
contadini di quei due paesi non ne
avrebbero potuto ottenere alcun be-
neficio. Sicché non apparirebbe per
niente fuori luogo il desiderio di coro-
nare il risultato anche con la scelta
simbolica di questo territorio a para-
digma della storica riforma in atto. Un
filmato simile sulle cooperative agri-
cole fu girato per esempio nel ‘54 a
Monte fiascone per Le inchieste del te-
legiornale. Si intitolava Sulla strada di
Montefiascone ed era una produzione
RAI per la regia di Egisto Fatarella
(montaggio di L. Rota, adattamento
musicale e fonia di E. Chini, musiche
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Il funzionario dell’Ente (Foderini) arriva con l’auto e si insedia nell’ufficio (vecchio palazzo De Simoni) facendovi affiggere un cartello, mentre dal forno di fronte le donne
osservano incuriosite (vi si riconosce la Gesuìna) e gli uomini assistono attoniti alla novità (da sinistra, un giovanissimo Moretto a metà (lo stesso di spalle che affigge il
cartello), Liggio, Amulio, Giovanni del Calònico, ‘l Capoccione, Statilio, Aldo, Angelino ‘l tabaccaro, Arnaldo de Cèncio del Testone, Pèppe de la Lisabbèlla)

“Piansano, rustica e gentile”. È questa l’immagine commentata dalla celebre definizione di Bonaventura 
Tecchi nel documentario “Maremma in Tuscia” [realizzato dall’Istituto Nazionale Luce con la collaborazione della
Camera di Commercio di Viterbo, commento di Bonaventura Tecchi, operatore Mario Bonicatti, montaggio di
Pino Giomini, organizzatore Giuseppe Bramini, regia di Ubaldo Magnaghi]. Siamo alla Croce, all’ingresso sud del
paese, con la chiesa e il campanile in cima alla salita e il fabbricato immediatamente dietro alla croce ancora da
costruire. Oltre ad alcune presenze indistinte nella parte in alto della strada, vi sono alcune donne e bambine sul
muricciolo, un uomo che sale e un altro che scende dietro a un somaro. Ma a parte questo flash, nell’insieme il
documentario, che dura complessivamente una decina di minuti, insiste sulle vestigia arcaiche e “potenti” del 
territorio, sia etrusche sia medievali, dedicando gran parte delle riprese alle tombe e al museo etrusco di 
Tarquinia, così come ai gioielli tuscanesi di San Pietro e Santa Maria Maggiore: espressioni di grandi civiltà nella
“solitudine selvaggia” di una terra primitiva. La sintesi geniale di Tecchi per far conoscere la propria terra. Il
quale, servendosi degli stessi supporti organizzativi e tecnici (più l'adattamento musicale di Carlo Innocenzi), 
realizzò contemporaneamente un secondo filmato analogo: “Tuscia minore”, per illustrare questa volta il lago di
Bolsena, Bolsena stessa, Montefiascone, Civita di Bagnoregio, Viterbo, Caprarola e Ferento.
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Anche se la pellicola non fu proiettata
in loco dopo la realizzazione, la pre-
senza in paese di tecnici e operatori
con cineprese e apparecchiature pro-
fessionali (per quanto possano essere
state non proprio di ultima generazio-
ne); i tempi per le riprese, che con un
simile “cast” dobbiamo immaginare la-
boriosamente preparate e magari ri-
petute più volte; il gran numero delle
persone coinvolte, in tempi diversi e
in diversi luoghi e ambienti, in qual-
che caso mettendo a disposizione il
proprio armamentario di campagna,...
ecco, tutto questo non può non aver
avuto un forte impatto dimostrativo,
come se solo il perbenismo baciapile
e l’allineamento alla propaganda della
maggioranza di governo avessero avu-
to un futuro anche attraverso questi
moderni mezzi di comunicazione. Da
questo punto di vista il contempora-
neo filmato di Montefia scone è illumi-
nante, perché è un inno all’ordine e al-
la legalità, un invito alla pazienza nel
seguire i complessi iter burocratici e
rifuggire dalle soluzioni violente, la
“rabbia rossa”, “...l’uomo nemico - co-
me scrisse il vescovo Boccadoro in
una lettera pastorale del febbraio 1952
riferendosi ai comunisti - che viene nel
campo dell’amore a seminare la zizza-
nia dell’odio...”.
Non è un caso che attore principale
del “cast” piansanese fosse Pietro Fo-
derini, vicesindaco e segretario politi-
co della DC locale. Come non è un ca-
so che la maggior parte delle “com-
parse” fossero compaesani “di sicura
fede” poi beneficiati dalla riforma, o
“convertiti” da esibire come trofei.
Non è neppure un caso che i “set” del-
le riprese in loco fossero costituiti da-
gli stessi uffici del Comune - retto da
una maggioranza democristiana con

sindaco Giuseppe De Simoni - e dai pa-
lazzi della stessa famiglia De Simoni,
che nella finzione scenica diventano
municipio e ufficio dell’Ente Marem-
ma. E non fu per caso, infine, se alle
elezioni piansanesi del giugno 1956
vinse lo schieramento di sinistra con
l’elezione a sindaco di Leo nardo Fale-
siedi, unica e inopinata parentesi (pe-
raltro senza troppo successo) in un
cinquantennio post-bellico di ininter-
rotto predominio democristiano. Il
motivo è che, con la riforma agraria,
più di 400 piansanesi si erano trasferi-
ti a Pescia Romana quali assegnatari
di poderi, ciò che comportò un “trava-
so” di voti democristiani tale da modi-
ficare i rapporti di forza: rovesciandoli
a Piansano e fortemente controbilan-
ciandoli a Montalto.

Quel filmato era il riflesso della politica
agraria dei governi dell’immediato do-
poguerra, come ho scritto altra volta,
che hanno sempre mirato a contrastare
il modello di sviluppo collettivistico dei
regimi comunisti. Si mirava a far nasce-
re nei contadini nuove forme di conser-
vatorismo con la formazione delle pic-
cole proprietà, ma non si incoraggiava
il consociativismo per la soluzione dei
nuovi problemi di produzione. Anche
l’Ente Maremma propugnò le coopera-
tive, lo abbiamo visto anche nel filmato
montefiasconese. Solo nella nostra pro-
vincia se ne vantavano 16 con 1.170 so-
ci, riunitesi in consorzio insediatosi
proprio a Montefiascone. Ma cooperati-
ve quasi imposte, sosteneva la propa-
ganda avversa; ossia in forme dirigisti-
che che ne permettessero il controllo e
con gestioni non sempre trasparenti,
perché per “non voler ripetere nel no-
stro Paese esperimenti e modelli del-
l’Unione Sovietica e di altri Paesi sociali-
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La scelta delle sementi, in cui si riconoscono Arturo Fagotto, Romeo ‘l molinaro (Lucci), Anselmo Falesiedi 
e Pèppe de Carluccétto (Mattei), questi ultimi due assessori nella giunta De Simoni

di A. Vitalini e voce narrante di A. Mu-
roni). Nel quale c’è addirittura la regi-
strazione audio originale, con il giova-
ne sacerdote D’Ascenzi e il dottor Fu-
sàri dell’ispettorato che in momenti
diversi, nelle rispettive sedi, illustrano
la situazione a dei contadini del posto
e spiegano la nuova normativa sulla
formazione della piccola proprietà
contadina. Niente di più facile, dun-
que, che conoscenze e contatti perso-
nali siano maturati nel corso di tali vi-
cende.
Ma, anche a voler dare quasi per scon-
tato che ciò si sia verificato, non basta,
non può bastare. Alla base dev’esserci
stato il clima accesissimo del nostro
paese intorno al problema della terra,
che com’è noto sconvolse letteralmen-
te la vita delle famiglie con ripercussio-
ni destabilizzanti negli stessi assetti
politici ed ecclesiastici. All’ar gomento
ho dedicato un intero paragrafo nel li-
bro Terra Plan zani (pp. 204-235) e l’ar-
ticolo d’apertura “Giac chette rivòlte”
della Logget ta n. 52 di set-ott 2004, ai
quali dunque rimando per evitare di ri-
petermi. Ma proprio alla luce di quegli
studi non si può escludere che alla
scelta di Piansano si sia arrivati, da
parte di autorità locali e provinciali,
sia civili sia religiose, proprio per
“marcare” il territorio, mettere una
bandierina su un teatro di fortissime
tensioni, placarne l’esasperazione con
un’azione di propaganda formidabile e
di un genere mai visto, dimostrare, in
ultima analisi, che quella propugnata
dai partiti di maggioranza era l’unica
vera via di civiltà e progresso. Il cine-
ma come mezzo di persuasione, instru-
mentum regni, in un luogo marcata-
mente e storicamente simbolico della
“fame di terra”. 
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sti,... si prospettava la cooperazione dal
basso come il momento del collettivi-
smo e del fallimento dell’individuo: ad-
dio mucca, addio casa, addio averi, ad-
dio attrezzature”. 

Alle spalle c’era evidentemente anche
il piano Marshall, il programma ameri-
cano di aiuti economici che avrebbe
condizionato economia e politica
dell’Europa occidentale distrutta dalla
guerra. Nel solito filmato di Montefia-
scone si vede all’opera un trattore
presentato come dono alla cooperati-
va venuto dall’estero: “un gruppo di
agricoltori americani regalò due trattrici
cingolate da 38 cv”. E dunque si fron-
teggiavano due modelli di sviluppo
che erano anche interpretazione di
condizioni sociali dofferenziate: da
una parte un ceto contadino progres-
sivamente più agiato, legato all’ideale
della piccola proprietà, e dall’altra un
movimento bracciantile ancorato al
principio della socializzazione o nazio-
nalizzazione della terra, portato avanti
dai partiti di ispirazione marxista. Alla
Confeder terra, costituitasi a Bologna
nell’ottobre del 1946 e aderente alla
CGIL, che raccoglieva le forze popolari
di sinistra, si contrapponeva infatti la
Federazione coltivatori diretti, nata
nel 1945 ad opera dell’on. Paolo Bono-
mi e della DC, che naturalmente con-
trastava il monopolio dell’organizza-
zione contadina. La Coldiretti godeva
dell’appoggio del Governo, fruiva di
strumenti e istituti di credito legati al
movimento cattolico, e ben presto si
impossessò della stessa Federazione
dei consorzi agrari.
A livello nazionale la radicalizzazione
dello scontro s’era avuta così fin dal
giugno del ‘46 per gli stessi risultati
elettorali per l’assemblea costituente,
e si era acuita nel ‘47 per la esclusione
dei socialisti e dei comunisti dal gover-
no, dopo il viaggio di De Gasperi negli
Stati Uniti e la rottura intervenuta tra
le potenze vincitrici del conflitto (con
l’inizio della guerra fredda). 
Non parliamo dell’ingerenza del clero
e dei toni da crociata a vari livelli. An-
cora il vescovo Boccadoro nella pri-
mavera del ‘53 scrisse la lettera pasto-
rale “Il Comunismo” “... per rammenta-
re ai cattolici e a chiunque ami la civil-
tà cristiana l’obbligo di coscienza di vo-
tare contro il comunismo e parenti”. E
non parliamo delle discriminazioni lar-
gamente seguite nell’assegnazione
delle terre in base al criterio che nella
sua formulazione più rozza suonava

pari pari: “se sei democristiano, avrai
la terra; se sei comunista, no”, facen-
do leva sullo stato di bisogno indicibi-
le di una popolazione che lo stesso ve-
scovo definiva piena solo di figli e di
miseria. È in questo clima che a Pian-
sano si arrivò alla “defenestrazione”
del sindaco De Simoni ad opera del
suo vice Foderini, così come alle mi-
nacce e aggressioni non solo verbali
allo stesso Foderini; ai rinforzi di cara-
binieri per piantonare l’altare alla
messa di mezzanotte del Natale 1953;
agli uomini di Azione Cattolica di guar-
dia di notte sul tetto della canonica; al
trasferimento del parroco a Grotte di
Castro per evitare il peggio; alla
“scampanata” inferocita allo stesso
vescovo Boccadoro in una dimostra-
zione da far accapponare la pelle solo
al ricordo.

È questa, io credo, la ragione profon-
da dell’ambientazione di quel filmato.
Forse neppure ammessa o del tutto
cosciente. Un luogo più di qualsiasi al-
tro rappresentativo della drammatici-
tà della questione agraria; delle fortis-
sime passioni popolari che precedet-
tero, accompagnarono e seguirono la
riforma (tra l’altro realizzata solo in
parte con la “legge stralcio”, ossia per
tamponare la fase più acuta delle ri-
vendicazioni contadine senza più pro-
cedere, come previsto, ad una riforma
organica per l’intero territorio nazio-
nale). Un luogo simbolo, dove la lotta
per la terra, con la terra, era nel DNA

della popolazione dai tempi della colo-
nizzazione toscana di quattro secoli
prima. Quattro secoli di fame di terra.
Che in quell’occasione deflagrò. Con
scelte di campo laceranti e ferite pro-
fonde, difficili da rimarginare. Del re-
sto non furono subito rose e fiori. Gli
aspiranti esclusi dalle assegnazioni

dell’Ente Ma remma solo a Piansano
furono 329 e il tempo delle vacche ma-
gre si trascinò ancora per anni con il
bracciantato e soprattutto l’emigrazio-
ne, come s’è detto all’inizio. Pro prio
sul finire di quel decennio cominciò
l’odissea per la Germania, per non di-
re di quella per il Norditalia industria-
lizzato e in genere della fuga generaliz-
zata dalle campagne che in pochi de-
cenni avrebbe portato alla scomparsa
della civiltà contadina. Ma lì per lì,
quella “autentica rivoluzione coperni-
cana senza che si sparasse una sola
schioppettata”, come la definì lo stesso
vescovo Boccadoro, segnò uno spar-
tiacque definitivo con il medioevo
passato prossimo. E a commento di
un sereno momento di festa, nel finale
della pellicola faceva concludere l’au-
tore: “C’è un’aria nuova, una nuova
prosperità, unità e sicurezza nella vo-
stra piccola società di uomini liberi”.
“Società di uomini liberi”. Parole che
dovevano apparire seducenti, suggel-
lo di una conquista e speranza nel do-
mani. Un domani che “... per questi
bambini, i primi nati sulle terre della
Riforma, si annuncia migliore che per i
loro padri”. E una bella, giovanissima
Pèppa de Zanna, per mano al suo par-
tner di scena, chiude la proiezione an-
dando romanticamente incontro al-
l’orizzonte sconfinato del tramonto in
una gloria di colonna sonora. Come in
Via col vento. Dopotutto, domani è un
altro giorno.

antoniomattei@laloggetta.it
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Una bellissima Pèppa de Zanna (Mattei, diventata Pèppa de Panemòllo dopo il matrimonio con Tomassino
Fratini di Marta) nel finale del film interpreta la nascita di una nuova famiglia che va fiduciosa incontro al futuro

I filmati citati - “Terra nostra”, “Marem-
ma in Tuscia”, “Sulla strada di Montefia-
scone” e “Tuscia minore” - sono visiona-
bili al link: 

http://laloggetta.jimdo.com/video
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Registrazione del parlato del film Terra nostra

realizzato a cura del ministero dell’Agricoltura e delle Foreste, soggetto di G.G.
Napolitano, regia di U. Magnaghi, produzione Attilio Riccio, edizioni musicali
Franco Mannino [durata: 15 minuti]

Oggi il cinema vi porta una buona notizia. 
Conoscete questi luoghi! Ce n’era tanta di terra così in Italia che aspet-
ta la bonifica. Sembra quasi che i secoli vi siano passati sopra senza
lasciar traccia, un giorno dopo l’altro, un giorno eguale all’altro. L’esi-
stenza vi appare stagnante come la palude.

Eppure la gente che è nata da queste parti e da generazioni riesce a vi-
verci a fatica, non pensa certo a lasciarla. Per ingrata che sia, essi la
amano, è la piccola patria. Solo, chissà quante volte, interrogando l’av-
venire, si saranno chiesto perché quelli del Governo non fanno qual-
cosa per la loro terra. 
Tante volte almeno quante hanno ascoltato queste parole: “Terra ai
contadini”, “Riforma agraria”, “Giustizia sociale”, sperando in qualche
modo che diventassero vere. Tante che si erano perfino stancati di
sperare.
Ed ecco la buona notizia. È giunto il momento. La Riforma si fa; anzi, è
in atto. La legge è stata promulgata. 
Vedete? Questo è un ufficio del Catasto di un piccolo paese, e sulle
mappe i tecnici rilevano i terreni che verranno espropriati e con i qua-
li verranno create piccole proprietà contadine. Terra ce n’è. Settecen-
tomila ettari, per cominciare, verranno distribuiti con la legge in atto
detta “di stralcio”. Adesso noi vi mostreremo come la terra sarà data
ai contadini, e cioè come un bracciante diventa piccolo proprietario.
Ciò che accade in queste campagne accadrà in molte altre regioni. È
dunque molto probabile che stiate ora guardando nel vostro stesso
futuro. Naturalmente la terra non basta. La terra non si mangia. Prima
di tutto bisogna metterla in condizione di fruttare. Dunque va espro-
priata, divisa, quotizzata, bonificata e servita da nuove strade; squar-
ciata e livellata con queste macchine potenti che i contadini chiamano
già familiarmente ruspe.

Vedete come già si riflette l’attesa sui volti di questi operai della bonifi-
ca. Come fanno presto a correre certe notizie! Ci sono ancora gli incre-
duli, gli incerti, ma noi tutti sappiamo che una libera discussione one-
sta, serena, è alla base di una vera democrazia, e dunque lasciate che
si sfoghino. L’importante è che le cose siano fatte bene. Ma anche pre-
sto; che la riforma immetta subito il lavoratore nella proprietà della
terra: chi presto dà, due volte dà; il resto si farà un poco alla volta. Ora
vi domandate giustamente: A chi va la terra? E chi ci consegnerà la
terra? Certo, la terra va ai contadini, ai braccianti, alla gente che la la-
vora con le mani. Ma chi distribuirà la terra? Il Governo, e cioè in que-
sto caso l’Ente di riforma, che è ente pubblico, e avrà rapporti diretti
con i singoli contadini senza comitati di mezzo. Aspettatevi dunque
da un momento all’altro di veder arrivare nel vostro paese una mac-
china come questa. Vi conduce il funzionario dell’Ente riforma agraria,
il quale come vedete entra difilato nel suo ufficio. Quest’uomo vi con-
segnerà la terra.

E... c’è ancora un po’ di diffi-
denza in giro. O la vogliamo
chiamare semplicemente
curiosità? Se sono rose... Ma
fioriranno, fioriranno! Si ve-
de che il personaggio era at-
teso e che è un uomo di po-
che parole. Per prima cosa
fa affiggere bene in mostra il
cartello dell’Ente Riforma.
Poi..., ma, procediamo con
ordine, perché come vede-
te è bastato quel cartello a
far ricominciare le discus-
sioni.
Il messo comunale... e che
fa? Espone in piazza gli elenchi della popolazione agricola del Comu-
ne. Sono stati estratti dagli stati di famiglia che il funzionario dell’Ente
ha ritirato dal municipio, preparati già da tempo dal sindaco e dal se-
gretario. Ora tutti possono vederli, leggerli e, si capisce, discuterli.
Nessuno meglio di voi sa chi veramente lavora la terra. Si ha un bel di-
re “le anagrafi”: non sono sempre esatte, si sa. C’è stata la guerra, di
mezzo. Molta gente ha cambiato mestiere, o addirittura paese. Que-
sto, per esempio, Antonio Cènci, è di famiglia contadina, ma al reggi-
mento ha imparato un buon mestiere: non ha diritto alla terra. Mario
Còrsi è ancora iscritto come contadino, ma sono anni che... Questo,
poi, Giuseppe Cécchi, che sotto le armi era in cavalleria, neanche lui
ha diritto. Roberto Papi..., ma è Bèrto, lo scalpellino, e se anche non gli
toccherà un pezzo di terra, se ne devono costruire case e strade: la ri-
forma gioverà anche a lui. Insomma, i lavori di bonifica e di trasforma-
zione faranno aumentare l’occupazione del contado.
Ora però gli elenchi sono stati aggiornati e tocca proprio a voi. Biso-
gna fare domanda. Si sa, che chiunque voglia una cosa, in Italia, deve
cominciare per fare domanda. E dovete presentarla di persona al fun-
zionario dell’Ente. Non abbiate timore, è un amico, è venuto ad aiutar-
vi. Certo, il contadino ha più dimestichezza con la vanga che con la
penna, ma c’è sempre il compare o il segretario del Comune per con-
sigliarvi. Sono atti importanti nella vita di un uomo e giustamente que-
sto contadino si è portato la moglie e anche i figli, perché si ricordino,
di questa giornata.

È una vera e propria piccola cerimonia, e ora che le domande sono
state presentate il funzionario dell’Ente è commosso quasi quanto voi.
Si sente in obbligo di farvi un piccolo discorsetto. Vi spiega sulle map-
pe catastali quali sono le terre che...
Giusto, accadrà come in Calabria, come nella Sila. Lo scorporo e la
consegna delle terre hanno avuto inizio proprio laggiù, e quello che è
stato fatto in Calabria alla presenza del ministro si farà anche dalle vo-
stre parti, se avrete un po’ di pazienza. Ormai la ruota gira. C’è ancora
un po’ di burocrazia necessaria. I terreni assegnati al vostro Comune
vanno divisi in lotti. Quanti?... 

Appendice

La “domanda”, in cui vediamo, di fronte al
funzionario dell’Ente Pietro Foderini, i finti
coniugi con figli Méco de Fronda e la Nèna
(Sonno) vedova di Luigi Santella, 
e gli impiegati ‘Ntognino Belano 
e Angelino Priggeròtto (Eusepi)

L’assegnazione. Estrazione a sorte, firma del contratto, discorso del funzionario [Nella finzione scenica il firmatario del contratto è Chécco de la Piccióna (Martinelli),

attorniato (da sinistra) da Leone Bronzetti, Antonio Mattei, Pèppe de Pelle (Melaragni), Pietro Foderini] 
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L’importante è che ogni quota
dello scorporo permetta a una
famiglia contadina di viverci so-
pra col proprio lavoro. Certo, è
difficile! Le famiglie sono tante
e tutti sono uguali davanti alla
riforma. Così pure oggi in una
famiglia di contadini c’è sem-
pre chi è stato soldato, com-
battente, partigiano... e non si
finirebbe mai. Si è dunque sta-
bilito di tener conto di una co-
sa soltanto: la famiglia. La ter-
ra a chi è nullatenente e ha più
figli. Chi ha più numerosa fa-
miglia ha più bocche da man-
tenere e dispone di più brac-
cia per lavorare. La sorte deci-
de il resto, il pezzetto di terra
che vi capiterà. Direte che c’è
terra e terra: quella è più vici-
na all’acqua, l’altra alla stra-
da... No, no. Le quote sono
state fatte di egual valore; in
tutte c’è un po’ di terra che
rende di più e un pezzetto
che rende meno. Del resto
vedete che le cose si fanno
alla luce del sole. La mano di
un innocente ha deciso, e al
primo estratto toccano i
complimenti.
Ora, la firma. È un contratto
regolare che vien fatto in
questo caso tra voi e l’Ente
Maremma. La terra non ve
la regalano mica; la compe-
rate. Solo che avete tren-
t’anni di tempo per pagarla.
Il Governo può aspettare.
Quanto alle quote di paga-
mento, non sono faticose:
meno di quanto sborsere-
ste per l’affitto ai proprieta-
ri. Ogni anno dopo il rac-
colto pagherete la vostra
rata. Siete ormai proprieta-
ri. In piazza il funzionario
dell’Ente vi consegna i pri-
mi concimi e le prime se-
menti.

È un giorno di festa quello in cui lasciate il paese per prendere posses-
so della vostra terra. Non andate lontano, fuori porta si può dire. Ma i
vicini vi salutano lo stesso con una certa commozione e vi augurano
buona fortuna.

La casa colonica è grande. È stata costruita per accogliere quattro fa-
miglie, ma ce ne sono anche delle più piccole, per due e una famiglia
sola. Avete portato con voi i vostri mobili, gli oggetti a cui siete affezio-
nati, i ritratti dei vostri vecchi... ma vi manca ancora tanto...
E pieni di coraggio vi mettete subito al lavoro. Per prima cosa togliete
i sassi dai campi. Tutto è affidato da principio alla vostra iniziativa, ma
ecco ben presto i primi frutti, i primi alberi piantati, i primi vigneti vo-
stri. Non crediate però che il Governo vi dimentichi. La bonifica ac-
compagna passo passo la vostra fatica. È l’ombra della riforma. L’ac-
qua arriva ai campi. Acqua abbondante come questa della bonifica di
Ulignano. Nuovi fontanili vengono fabbricati e nuove stalle.
E la costruzione delle case coloniche procede alacremente. Non passa
molto tempo che viene la prima raccolta. I peschi sono in fiore, e i vo-
stri figli vengono educati alla scuola rurale.
E a un certo punto sentirete voi stessi che le vostre sole forze non
bastano, avvertirete il bisogno di mettervi insieme. È un vostro di-
ritto. Il funzionario dell’Ente vi consiglierà di incontrarvi tra capifa-
miglia e riunirvi in cooperativa. Tutti insieme potreste ottenere
molte cose che vi sarebbe impossibile o difficile ottenere da soli:
bestiame, sementi, soldi a credito, macchine, soprattutto. Tra di
voi scegliete quelli che hanno più esperienza, o hanno la parola fa-
cile, più tempo a disposizione. A costoro affidate le cariche sociali
perché tutelino i vostri interessi. Con il funzionario dell’Ente stu-
diate un elenco delle necessità più urgenti: le sementi per la nuova
stagione e le macchine. Vi occorre un trattore, degli aratri, erpici,
strumenti, utensili... finché, un giorno, le macchine arrivano nuove
di zecca dalla fabbrica. Dite la verità: è una bella differenza dal vo-
stro vecchio aratro tirato dai buoi, no? Avvicinatevi pure, è roba
vostra! Non passerà molto tempo che saprete adoperarla. 
Ogni macchina arriva accompagnata da un meccanico che vi farà da
istruttore e rimarrà fra di voi fino a che non avrete imparato a condur-
le e farle funzionare. Diventerete così camionisti, trattoristi, meccanici
di trebbiatrici e via dicendo...

Chi vi terrà le carte in regola, accudirà i registri, ascolterà le vostre ra-
gioni e le ripeterà a chi di dovere; studierà con voi la divisione delle
colture, vi consiglierà per il meglio, scriverà alle autorità, alle fabbri-
che, tratterà con le banche sarà, finché le cose non si saranno avviate,
il vostro vecchio amico, il funzionario dell’Ente che ormai vive nel vo-
stro paese e ne ha a cuore le sorti. Infine, la vita continua. Ma per que-
sti bambini, i primi nati sulle terre della Riforma, si annuncia migliore
che per i loro padri. Gli affari della vostra cooperativa cominciano del
resto ad andar bene. C’è un’aria nuova, una nuova prosperità, unità e
sicurezza nella vostra piccola società di uomini liberi. Si può ben dire
che, da tanto che faticate, un po’ di svago non l’avete rubato a nessu-
no. Ve lo meritate.

Fine

Nasce la cooperativa. Si studiano i terreni sulle
mappe, se ne discute la normativa, se ne 
eleggono i rappresentanti, se ne sbrigano le
“scartoffie”. [È curioso vedere nel filmato il
Gigante (Vincenzo Di Francesco, seduto 
accanto al l’impiegato Priggeròtto addetto
all’estrazione) che risulta il fortunato estratto,
mentre in paese si ricorda che lui si portava in
tasca il contratto del podere di Pescia Ro mana
prima ancora delle assegnazioni ufficiali!]

"Non passa molto tempo che
viene la prima raccolta. 
I peschi sono in fiore, e i vostri
figli vengono educati alla
scuola rurale...". 
Questo il commento delle tre
immagini, con una 
giovanissima Lucia 
Mar tinangeli nel ruolo di 
educatrice, e le scolaresche
che sfilano davanti alla 
chiesa di Santa Lucia (ora
sparita) o risalgono dalla
Fonte del Moretto


