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In tro du zione
Af fron tan do il tema della nas ci ta e dell’evo lu zione di un ter ri to rio vi ti‐ 
vi ni co lo di ec cel len za quale è Mon tal ci no, si pone un in ter ro ga ti vo di
fondo: quel lo re la ti vo alle ra gio ni per le quali ques ta terra, che vede
ap prez za to il suo vino da se co li, fino alla fine degli anni Ses san ta del
No ve cen to non abbia svi lup pa to pie na mente il pro prio po ten ziale
pro dut ti vo. La ris pos ta passa at tra ver so un per cor so com ples so che si
in trec cia con le più im por tan ti vi cende sto riche del No ve cen to ita lia‐ 
no, che spes so hanno gio ca to un ruolo chiave nella presa di cos cien za
dell’im men so pa tri mo nio che i Mon tal ci ne si ave va no a loro dis po si‐ 
zione. Due guerre mon dia li, il boom eco no mi co degli anni Cin quan ta
e il grave stato di crisi in cui ver sa va no le cam pagne non hanno cer ta‐
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mente in cen ti va to una pro du zione che solo negli anni Ot tan ta
diventò vero mo ti vo d’or go glio per la vi ti col tu ra ita lia na nel mondo.
La for mu la vin cente per il Bru nel lo di Mon tal ci no fu il so da li zio tra
tra di zione e com mer cia liz za zione, ris pet ti va mente rap pre sen ta ti
dalla fa mi glia Bion di Santi e da Villa Banfi, dopo aver ot te nu to il ri co‐ 
nos ci men to prima della DOC e poi della DOCG. La sto ria di ques to
ce lebre vino e degli uo mi ni che hanno sa pu to cos truire con sa piente
de di zione il va lore e l’im ma gine di Mon tal ci no de li nea un per cor so
ar ti co la to, in cui i va lo ri ori gi na ri del mondo conta di no si com ple ta no
in una più mo der na conce zione del fare im pre sa. Anche a se gui to alle
spia ce vo li vi cende di Bru nel lo po li, ve ri fi ca te si nel 2008, Mon tal ci no,
ormai forte e consa pe vole dell’im men so pa tri mo nio in suo pos ses so, è
rius ci to a ris cat tare un’im ma gine che, sep pur per poco tempo, ha ris‐ 
chia to di es sere ir ri me dia bil mente com pro mes sa.

Il pae sag gio mon tal ci nese
Mon tal ci no è un pic co lo cen tro nel cuore della Val d’Orcia: dolci col‐ 
line, bo schi e viali di ci pres si, ma non solo; 3.500 et ta ri di vi gne ti spe‐
cia liz za ti, di cui 2100 a Bru nel lo. Oggi si conta no 250 pro dut to ri, di
cui 208 im bot ti glia to ri, con una su per fi cie media per azien da di 12 et‐ 
ta ri e un fat tu ra to medio annuo di 150 mi lio ni di euro. Cifre en or mi se
si consi de ra che cin quant’anni fa Mon tal ci no non solo era un’area
molto de pres sa, ma anche uno dei co mu ni più po ve ri della pro vin cia
di Siena, dove la mez za dria era la forma di condu zione mag gior mente
pra ti ca ta.

2

Mon tal ci no si trova a circa 40 chi lo me tri a Sud di Siena; il ter ri to rio è
de li mi ta to dai fiumi Orcia, Asso e Om brone e ha una su per fi cie di
243,62 chi lo me tri qua dra ti, di cui il 29% pia nu ra, il 70% col li na e l’1%
mon ta gna. È il co mune più grande della pro vin cia di Siena, con
un’eco no mia pre va len te mente agri co la, che oc cu pa però solo il 56%
della su per fi cie mu ni ci pale, così dis tri bui ta: l’8% è oc cu pa to da oli ve ti,
il 12% da vi gne ti, di cui il 62,8% is crit ti all’albo del Bru nel lo, il 36% da
se mi na ti vi e pas co li; il res tante 44% è una dis te sa di bo schi, che per
molti anni rap pre sen ta ro no un’im por tante ri sor sa eco no mi ca per la
po po la zione mon tal ci nese (Fi gu ra 1).
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Fi gu ra 1: Ri par ti zione d’uso della su per fi cie agri co la a Mon tal ci no nel 2009 1.

L’in tero ter ri to rio si è for ma to in ere geo lo giche di verse, pre sen tan do
quin di ca rat te ris tiche del suolo es tre ma mente di verse per cos ti tu‐ 
zione e strut tu ra: per man go no por zio ni di ter re no ricco di cal care
fram mis to a sche le tro, cos ti tui to da scis ti di ga les tro e al be rese; vi
sono aree con mag giore pre sen za di ar gil la e in fine zone com poste da
de po si ti di de tri ti al lu vio na li. Il clima è ti pi ca mente me di ter ra neo, con
pre ci pi ta zio ni concen trate nei mesi pri ma ve ri li e au tun na li, mentre in
in ver no, al di sopra dei 400 metri, non sono rare le ne vi cate. La col li‐ 
na su cui si erge Mon tal ci no dista dal mare 40 chi lo me tri e la vi ci nan‐ 
za del Monte Amia ta crea una pro te zione im por tante contro il ve ri fi‐ 
car si di even ti di par ti co lare in ten si tà, quali le forti pre ci pi ta zio ni o le
gran di nate. La fas cia di media col li na, in cui è concen tra ta la mag gior
parte delle aziende vi ti vi ni cole, non è di norma in ter es sa ta da neb bie,
ge late o bri nate tar dive, che pos so no in vece ri guar dare le zone val‐ 
live, mentre la fre quente pre sen za di vento ga ran tisce le condi zio ni
mi glio ri per lo stato sa ni ta rio delle piante.
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Fi gu ra 2: Vi gne to nell’area me ri dio nale di Mon tal ci no. Sullo sfon do, a si nis tra, il Monte
Amia ta (Fo to gra fia dell’au tore).

In fine, la pre sen za sul ter ri to rio di ver san ti con orien ta men ti di ver si,
la mar ca ta mo du la zione delle col line e uno scar to al ti me tri co piut tos‐ 
to pro nun cia to de ter mi na no dei mi croam bien ti cli ma ti ci molto di ver‐ 
si l’uno dall’altro, sep pure, tal vol ta, es tre ma mente vi ci ni, tanto che
non è raro tro vare un vi gne to che abbia ca rat te ris tiche assai di verse
da quel lo dis tante poche de cine di metri.

5

Per quan to concerne la pro du zione vi ni co la, per il Bru nel lo essa si at‐ 
tes ta me dia mente su 8,5 mi lio ni di bot ti glie; di ques ta quan ti tà il 65%
è ven du to all’es te ro, ri par ti to per il 25% negli Stati Uniti, per il 7,5% in
Ger ma nia, per il 7% in Sviz ze ra, per il 5% in Ca na da, per il 3% in In‐ 
ghil ter ra così come in Giap pone, mentre il res tante 14,5% è dis tri bui‐ 
to in altri 60 Paesi.
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Fi gu ra 3: La des ti na zione es te ra del Bru nel lo nell’anno 2009 2.

Il 35% re si duo è des ti na to al mer ca to in ter no; le prin ci pa li re gio ni di
ven di ta sono la Tos ca na, che ne as sorbe circa il 7%, il resto dell’Ita lia
Cen trale il 5%, il Nord Ita lia l’8%, il Sud Ita lia il 2% e in fine Mon tal ci no
che da sola ne trat tiene il 13%, di cui l’8% per ven di ta di ret ta in azien‐ 
da.
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Fi gu ra 4: La des ti na zione in ter na del Bru nel lo nell’anno 2009 3.

Fi gu ra 5: Et ta ri vi ta ti a Mon tal ci no nel 2009 4.

La pro du zione media annua degli altri vini mon tal ci ne si ri guar da il
Rosso di Mon tal ci no per 4 mi lio ni di bot ti glie, il Mos ca del lo per 80
mila bot ti glie e il Sant’An ti mo per 500 mila bot ti glie; dalle vi nacce di
Bru nel lo si pro du co no in vece circa 250 mila bot ti glie di Grap pa.
Com ples si va mente, gli et ta ri vi ta ti a Mon tal ci no sono 3.500, così ri‐ 
par ti ti: 2.100 et ta ri col ti va ti a Bru nel lo di Mon tal ci no (nel 1967 erano
ap pe na 64), 510 et ta ri col ti va ti a Rosso di Mon tal ci no, 50 et ta ri col ti‐ 
va ti a Mos ca del lo, 480 et ta ri col ti va ti a Sant’An ti mo Doc e la res tante
parte a Igt.
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Le ori gi ni
Sto ri ca mente, l’eco no mia im pren di to riale mon tal ci nese era so prav‐ 
vis su ta fra crisi e ri prese fino alle so glie dell’Ot to cen to. Al lo ra i ca pi‐ 
ta li re si dui si erano ri vol ti alla terra, ma, allo stes so tempo, si era as‐ 
sis ti to al fos si liz zar si di un’eco no mia agri co la in mano prin ci pal mente
ad un unico ceto so ciale, ap pa ga to dagli au to ma ti ci pro fit ti dati da
un’agri col tu ra ar cai ca, nella quale il contrat to di mez za dria rag giun‐ 
ge va il 95% della forma di condu zione.
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In un contes to se gna to da un sos tan ziale im mo bi lis mo di fondo, fece
però brec cia nella se con da metà dell’Ot to cen to Cle mente Santi, che
mise al cen tro dei suoi studi no zio ni scien ti fiche uti lis sime per la pra‐ 
ti ca dell’agri col tu ra, con par ti co lare at ten zione alle viti e agli ulivi, in‐ 
sieme ad in di ca zio ni det ta gliate per ot te nere una pro du zione di alta
qua li tà 5.

10

Negli anni Ot tan ta dell’Ot to cen to una nuova leva di vi ti col to ri Mon‐ 
tal ci ne si si fece stra da; primo tra tutti, Fer ruc cio Bion di Santi, ni pote
di Cle mente Santi 6. Cos tui, forte dell’es pe rien za del nonno ma ter no,
si dedicò con com pe ten za all’azien da del Grep po, in izian do una me‐ 
to di ca se le zione clo nale del San gio vese; alla fine, reimpiantò com ple‐ 
ta mente tutti i suoi vi gne ti, in nes tan do li su bar ba telle sel va tiche, con
gemme prese dalle piante madri e in di vi duate nella sua te nu ta 7; in
ques to modo, nel 1888, portò a bat te si mo il Bru nel lo e an co ra oggi
due bot ti glie di quel la me mo ra bile an na ta sono cus to dite nel ca veau
dell’azien da agri co la della fa mi glia Bion di Santi 8. Fer ruc cio limitò di
pro po si to le rese per ot te nere uve più ricche di corpo, di es trat ti e
d’aci di tà, se le zio nan do solo i grap po li mi glio ri per i vini da im bot ti‐ 
gliare; il suo Bru nel lo, na tu ral mente ricco di tan ni ni, con un ele va to
grado di aci di tà to tale, pro prio come quel lo odier no, ve ni va in vec‐ 
chia to per anni in botti di ro vere di Sla vo nia.
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Con la Prima Guer ra Mon diale che coin volse l’Ita lia dal 1915, si
manifestò da parte dei pro dut to ri di Mon tal ci no, una ca du ta di in ter‐ 
esse per il vino, sos ti tui to con la pro du zione di ali men ti di prima ne‐ 
ces si tà. Nel 1917 morì Fer ruc cio Bion di Santi mentre altri im por tan ti
pro dut to ri di quei tempi ven det te ro le pro prie tà ed emi gra ro no.
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Negli anni Venti la si tua zione non cambiò di molto; quan do nel 1925, il
go ver no fas cis ta lanciò la bat ta glia del grano, per rag giun gere l’obiet‐ 
ti vo degli 80 mi lio ni di quin ta li, gli agri col to ri Mon tal ci ne si fu ro no di
ri fles so in cen ti va ti verso tale pro du zione, so prat tut to gra zie ai cos pi‐ 
cui premi in de na ro elar gi ti dai nu me ro si concor si pro vin cia li.
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Per tutti ques ti mo ti vi, l’in ter esse per il vino, che si era svi lup pa to tra
fine Ot to cen to e in izio No ve cen to, si affievolì sen si bil mente; neanche
la fi los se ra, che aveva fatto la sua com par sa in Ita lia negli Set tan ta
dell’Ot to cen to e per la quale le au to ri tà ave va no im par ti to pre cise in‐ 
di ca zio ni di contras to, era stata così de ter mi nante nel ten ta ti vo di
fre nare lo svi lup po della vi ti col tu ra. L’ori gine della crisi va dunque at‐
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tri bui ta all’in di riz zo ge ne rale della po li ti ca pro dut ti va dell’Ita lia, che
non incentivò l’af fer ma zione di un’im pren di to ria li tà vi ti vi ni co la.

Tan cre di Bion di Santi, fi glio di Fer ruc cio Bion di Santi, fu il solo che,
no nos tante tutte queste dif fi col tà, mai abbandonò la pro du zione di
Bru nel lo e più in ge ne rale di vino. Le pros pet tive di svi lup po po te va no
as su mere trat ti de ci sa mente concre ti, anche se non tutti i pa dro na ti
Mon tal ci ne si ne com pre se ro l’uti li tà e lo scopo. Tan cre di fece da
forza trai nante per tutta la co mu ni tà e nel 1926 ricoprì un ruolo
chiave per la cos ti tu zione della Can ti na So ciale. In ogni caso, la sua
più grande ere di tà consiste nella pra ti ca della ri col ma tu ra; Tan cre di
si ac corse in fat ti che le vec chie Ri serve sta va no ca lan do di li vel lo a
causa di una per di ta di ade ren za del tappo in su ghe ro, che si de com‐ 
pone na tu ral mente dopo di ver si anni. Così, egli stappò le bot ti glie,
controllò che il vino fosse an co ra per fet to, le ricolmò con vino della
stes sa an na ta e le ri chiuse con tappi nuovi 9.
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Queste es pe rienze rap pre sen ta no un’ec ce zione in un contes to an co ra
piut tos to ar re tra to; negli anni Cin quan ta e Ses san ta, le condi zio ni
eco no miche di Mon tal ci no erano an co ra stag nan ti. Il fronte, du rante
la Se con da Guer ra Mon diale, aveva fatto terra bru cia ta e in ques ti
anni, oltre a non met tere viti a di mo ra e quin di non in cre men tan do la
pro du zione, non si in ves ti va neanche negli altri set to ri agri co li. I
mez za dri, che rap pre sen ta va no la mag gio ran za dei re si den ti del co‐ 
mune, se con do il cen si men to del 1951 quan do la po po la zione conta va
10.203 in di vi dui, non sop por ta va no più le du ris sime condi zio ni di vita
cui erano sot to pos ti. Vent’anni dopo si re gis tra va un calo dell’38,2% in
meno di re si den ti ris pet to al cen si men to del 1951, un vero crol lo de‐ 
mo gra fi co che an da va al lar gan do si a tutti i ceti so cia li 10.
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Doc e Docg
In soc cor so dei Mon tal ci ne si venne la legge qua dro sulla tu te la della
De no mi na zione di Ori gine Control la ta dei vini 11, con la quale il Bru‐ 
nel lo ac qui si va a tutti gli ef fet ti le pre ro ga tive per es sere ri co nos ciu to
come un grande vino. La DOC fu at tri bui ta al Bru nel lo di Mon tal ci no
il 28 marzo 1966; tra tutti i gran di vini ita lia ni a ri ce vere la De no mi na‐ 
zione di Ori gine Control la ta, il Bru nel lo di Mon tal ci no fu il set ti mo in
or dine di tempo e con un dis ci pli nare molto se ve ro, tale da sco rag‐ 
giare una par te ci pa zione di massa alla sua pro du zione. Gli or ga ni
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com pe ten ti del Mi nis te ro dell’Agri col tu ra ac col se ro in bloc co la bozza
pre sen ta ta dai pro dut to ri e orien ta ta sullo stan dard di pro du zione del
Bru nel lo di Tan cre di Bion di Santi, i cui sis te mi di col tu ra del vi ti gno
San gio vese e di vi ni fi ca zione ave va no sempre fatto testo in ma te ria.

Il Dis ci pli nare sta bi li va che il Bru nel lo do ve va es sere ot te nu to dalla
vi ni fi ca zione delle sole ed es clu sive uve del vi ti gno omo ni mo, il San‐ 
gio vese gros so, pro dotte nel ter ri to rio del Co mune di Mon tal ci no, in
par ti co lare su ter re ni di na tu ra eo ce ni ca, non su per io ri ai 600 metri
di al ti tu dine, con una resa mas si ma di uva per et ta ro non su per iore ai
100 quin ta li in col tu ra spe cia liz za ta e ai 25 quin ta li in quel la pro mis‐ 
cua. Uno degli as pet ti più im por tan ti era cos ti tui to dal lungo in vec‐ 
chia men to in botte prima di pas sare in bot ti glia: quat tro anni. Com‐ 
mer cia liz zan do lo prima, i pro dut to ri non avreb be ro po tu to chia mar lo
Bru nel lo, ed in fat ti una gros sa parte della pro du zione ve ni va eti chet‐ 
ta ta come Vino Rosso dai Vi gne ti di Bru nel lo, an ti ca me ra del fu tu ro
Rosso di Mon tal ci no.
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Un anno dopo l’at tri bu zione della DOC nacque il Consor zio del Bru‐ 
nel lo, al quale Tan cre di Bion di Santi non aderì per ché, mal gra do fosse
stato chia ma to a pre sie dere la cos ti tuente del Consor zio stes so, di‐ 
sap pro va va l’uti liz zo in eti chet ta del nome Bru nel lo anche per i vini
più gio va ni di quat to anni; se con do Tan cre di, quei vini spe cu la va no
sul loro “fra tel lo mag giore”, il Bru nel lo, per il fatto di uti liz zare la stes‐ 
sa di zione. Tan cre di Bion di Santi pro pose al lo ra, ma in va no, la di zione
di Vino di Mon tal ci no; solo nel 1984, dopo di ciot to anni, quelle stesse
eti chette fu ro no cam biate per legge in “Rosso di Mon tal ci no”.
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Con la De no mi na zione di Ori gine Control la ta ar ri va ro no quasi di pari
passo anche i contri bu ti per la ri nas ci ta dell’agri col tu ra ita lia na. Il
Feoga 12 cominciò a fi nan ziare con le casse della Co mu ni tà Eu ro pea
nu me ro si pro get ti per l’im pian to di nuovi vi gne ti; gra zie quin di a
ques ti contri bu ti, oltre a quel li dei Piani verde 1 e 2 13, e ai gros si sa‐ 
cri fi ci per so na li dei pro dut to ri, si poté pro ce dere alla ra di cale tras for‐ 
ma zione dei vi gne ti, so prat tut to eli mi nan do quel li a col tu ra pro mis‐ 
cua, che las cia ro no de fi ni ti va mente il posto a quel li spe cia liz za ti.

20

I nuovi pro dut to ri, figli della ri nas ci ta agri co la mon tal ci nese, in tra‐ 
pre se ro ques to per cor so consa pe vo li delle no te vo li dif fi col tà cui sa‐ 
reb be ro an da ti in con tro; per chi do ve va pian tare ex novo si trat ta va di
at ten dere ben sette anni prima di poter im met tere sul mer ca to una
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bot ti glia di Bru nel lo: tre per avere la pro du zione dell’uva atta ad es‐ 
sere vi ni fi ca ta e quat tro per l’in vec chia men to im pos to dal Dis ci pli‐ 
nare. Si pos so no fa cil mente com pren dere i gros si sfor zi fi nan zia ri
com piu ti da gran di e pic co li pro dut to ri e anche i mo ti vi per cui si
incoraggiò l’im mis sione sul mer ca to di un vino, il “Rosso di Mon tal ci‐ 
no”, che, pur pro ve nen do dalle stesse uve del Bru nel lo, non ne aveva
tutte le ca rat te ris tiche per ché in vec chia to in botte per solo un anno.

Dopo qualche anno, i pro dut to ri di Mon tal ci no rea liz za ro no che la
DOC non sa rebbe bas ta ta a tu te lare la qua li tà del vino, anche per ché
nel frat tem po erano sorte nuove aziende agri cole e per ché la stes sa
legge 930 pre ve de va, come cer ti fi ca zione più pres ti gio sa per un vino,
la De no mi na zione di Ori gine Control la ta e Ga ran ti ta (DOCG). Ques to
ri co nos ci men to, contrad dis tin to dalla fas cet ta di Stato, viene conces‐ 
so solo per quei vini che hanno in dis cu ti bi li ca rat te ris tiche qua li ta tive
e rag giun ta una certa no to rie tà sui mer ca ti in ter na zio na li; na tu ral‐ 
mente de vo no es sere sot to pos ti a spe ci fi ci control li, il più im por tante
dei quali consiste, oltre che nelle ana li si chimico- fisiche, in una prova
di de gus ta zione ef fet tua ta da un’ap po si ta com mis sione di es per ti.

22

Il de cre to venne fir ma to il 1 lu glio 1980 e il Bru nel lo di Mon tal ci no fu
così il primo vino ita lia no ad ot te nere la DOCG, su per an do di poco
anche il Ba ro lo e il Bar ba res co, le cui pra tiche erano state pre sen tate
pre ce den te mente.

23

Ris pet to al Dis ci pli nare DOC, quel lo DOCG pre sen ta va al cune dif fe‐ 
renze sos tan zia li, tra cui la di mi nu zione della resa di uva per et ta ro. Il
per io do d’in vec chia men to res ta va fermo a quat tro anni, di cui tre e
mezzo in botti di ro vere o di cas ta gno; in fine era proi bi ta la cor re‐ 
zione con altri vini o mosti, ad ac ce zione di vino atto a di ven tare Bru‐ 
nel lo di Mon tal ci no, di an na ta pre ce dente e nella mi su ra mas si ma del
15%. Si trat ta va di ul te rio ri li mi ta zio ni a quelle già pre sen ti nel Dis ci‐ 
pli nare DOC, ma so prat tut to un’ul te riore prova di se rie tà e vo lon tà da
parte dei pro dut to ri mon tal ci ne si, ben consa pe vo li del fatto che solo
man te nen do alta la qua li tà del loro vino avreb be ro po tu to evi tare
quell’ap piat ti men to di va lo ri che si era ris con tra to in altri vini ita lia ni,
e is pi ran do di conse guen za la mas si ma fi du cia nel consu ma tore, dis‐ 
pos to ad av vi ci nar si al Bru nel lo e a spen dere una cifra al me no dop pia
ris pet to alla media dei vini ita lia ni.

24



Montalcino e il suo Brunello: evoluzione e affermazione.

Licence CC BY 4.0

“Gli Ame ri ca ni”
Gli anni Set tan ta e Ot tan ta fu ro no di grande im pul so per l’at ti vi tà vi ti‐ 
co la mon tal ci nese. La DOC e la DOCG ave va no ga ran ti to un ri co nos‐ 
ci men to le gis la ti vo ad una pro du zione di qua li tà; i Bion di Santi rap‐ 
pre sen ta va no la sto ria di un vino che, ben ché di nic chia, stava
conquis tan do il mer ca to es te ro; i vec chi mez za dri rius ci va no ad ac‐ 
quis tare, anche se con sfor zi en or mi, i po de ri nei quali ave va no
sempre la vo ra to; man ca va so la mente la forza trai nante della com‐ 
mer cia liz za zione, che non tardò ad ar ri vare e che trasformò per
sempre la pic co la real tà ru rale di Mon tal ci no: Villa Banfi.
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La so cie tà ame ri ca na, di pro prie tà della fa mi glia italo- americana Ma‐ 
ria ni, operò a Mon tal ci no gra zie al consu lente en olo go di cui si ser vi‐ 
va per l’im por ta zione del Lam brus co negli Stati Uniti, Ezio Ri vel la. La
“cam pa gna ac quis ti” iniziò nel mag gio 1977 e, già nel 1983 la nas cente
azien da aveva rag giun to una su per fi cie di 2830 et ta ri, ter re ni tutti
conti gui, con al cen tro della pro prie tà il me ra vi glio so cas tel lo di Pog‐ 
gio alle Mura. Quest’ope ra zione non poté las ciare in dif fe rente la po‐ 
po la zione lo cale: il pro get to ri sul ta va co los sale, così come l’in ves ti‐ 
men to fi nan zia rio e Mon tal ci no si di vise, tra chi sos te ne va il co los so
ame ri ca no e chi in vece lo cri ti ca va as pra mente.

26

La Banfì si era in se ri ta in un contes to an co ra molto in ge nuo, ma si cu‐ 
ra mente ebbe un ruolo chiave nel pro ces so di co mu ni ca zione e ad‐ 
ver ti sing, di cui Mon tal ci no in que gli anni aveva bi so gno. Si apri ro no
real mente le porte del mer ca to ame ri ca no e non c’era altra azien da,
se non un’azien da ame ri ca na, che in quel mo men to po tesse farlo me‐ 
glio 14. Il piano azien dale era stu dia to nei mi ni mi det ta gli e di fronte
ad un in ves ti men to di tali di men sio ni non c’erano molti mar gi ni di er‐ 
rore; la pro prie tà do ve va es sere conti gua, per ché il la vo ro nei campi
do ve va es sere il più ra zio nale pos si bile; vasta, per ché vasti do ve va no
es sere i nu me ri di pro du zione; sce ni ca, per ché non si po te va no de lu‐ 
dere gli occhi degli ame ri ca ni che sa reb be ro ve nu ti a vi si tare il loro
gioiel lo nel cuore della Tos ca na. Quan to alla ti po lo gia di vino da pro‐ 
durre, non po ten do pun tare sulla tra di zione e sulla sto ria, come in‐ 
vece ave va no fatto i Bion di Santi, la Banfi si pro pose di pro durre un
Bru nel lo qua li ta ti va mente gra de vole ma piut tos to fa cile al gusto,
adat to a quei pa la ti poco in cli ni alle as pe ri tà ti piche del San gio vese, e,
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in fine, con un prez zo che an dasse a ri co prire una fas cia di mer ca to
leg ger mente più bassa ris pet to alle eti chette in com mer cio in quel
mo men to.

Villa Banfi resta tutt’ora l’azien da più grande a Mon tal ci no con un fat‐ 
tu ra to annuo di 64 mi lio ni di euro e 10,5 mi lio ni di bot ti glie pro dotte,
di cui il 60% ven dute all’es te ro. A par tire dai primi anni Due mi la ha
avuto in izio una ge ne rale ris trut tu ra zione azien dale e oggi anche il
de bi to, do vu to ai forti in ves ti men ti sos te nu ti, si è si gni fi ca ti va mente
ri dot to. Se si consi de ra che nel 1978 l’azien da non aveva an co ra un
fat tu ra to, non si può che res tare im pres sio na ti dalle ca pa ci tà ma na‐ 
ge ria li della pro prie tà.

28

Villa Banfi è stata la prima so cie tà stra nie ra a in ves tire ca pi ta li im por‐ 
tan ti a Mon tal ci no ma nel corso dei de cen ni sono ac cor si sviz ze ri, te‐ 
des chi, in gle si e re cen te mente ar gen ti ni, pa na men si e bra si lia ni.
Ques ti ul ti mi hanno ac qui sta to nei primi mesi del 2013 una delle più
an tiche te nute di Mon tal ci no, Ar gia no, con oltre 100 et ta ri di ter re no
e una splen di da villa ri nas ci men tale per circa 50 mi lio ni di euro. La
pro prie tà ap par te ne va alla contes sa Noemi Ma rone Cin za no, la cui fa‐ 
mi glia l’aveva ri le va ta dai Gae ta ni Lo va tel li d’Ara go na nel corso degli
anni Ot tan ta. Non si com pren do no pie na mente le ra gio ni della ven di‐ 
ta, in fat ti l’azien da era eco no mi ca mente so li da, con un mar chio af fer‐ 
ma to, di di men sio ni idea li e dal fas ci no es clu si vo; ma si cu ra mente
l’of fer ta dei com pra to ri ha avuto un ruolo de ci si vo per la ces sione e
Mon tal ci no an co ra una volta si è di mos tra ta ca pace di at trarre im por‐
tan ti flus si fi nan zia ri pro ve nien ti da nuovi in ves ti to ri.

29

Bru nel lo, bene ri fu gio
In connes sione con le di na miche sopra des critte, dagli anni Set tan ta
a oggi il pa no ra ma socio- economico mon tal ci nese è mu ta to ra di cal‐ 
mente. Mon tal ci no è di ven ta to un paese ric chis si mo, il più ricco della
Pro vin cia di Siena, e le sue terre gron da no be nes sere, oltre che sto‐ 
ria 15. Gli in ves ti men ti fatti sui ter re ni e le can tine di Mon tal ci no sono
pari a circa 1,2-1,4 mi liar di di euro e la sola Banfi ha in ves ti to glo bal‐ 
mente circa 200 mi lio ni 16. Si trat ta di cifre ec ce zio na li, uniche nel suo
ge nere per quan to ri guar da il set tore vi ni co lo in Ita lia, in cui lo stes so
pro dot to sim bo lo, il Bru nel lo, è stato va lu ta to come bene ri fu gio, pa‐ 
ra go na to ad azio ni dal ren di men to si cu ro, sia per le vec chie Ri serve
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della Te nu ta Grep po Bion di Santi sia per la ven di ta en pri meur, 17 e a
quelle dei war rant 18, le gate ai pres ti ti ob bli ga zio na ri. Se solo si consi‐ 
de ra no i va lo ri fon dia ri è pos si bile com pren dere quan to Mon tal ci no
sia cres ciu ta in poco più di qua rant’anni. Nel 1967 un et ta ro vi ta to
aveva un costo di 1,8 mi lio ni di Lire, pari a 16.315 euro at tua li (cifra ot‐ 
te nu ta con il cal co lo dei co ef fi cien ti Istat); oggi il prez zo medio di un
et ta ro si ag gi ra in tor no ai 400 mila euro, con punte che posso rag‐ 
giun gere i 600 mila. Se si stima una media di 500 mila euro, l’in cre‐ 
men to si at tes ta dunque sul 3000%, cifra che al me no in Ita lia non ha
egua li di alcun tipo.

Dagli anni Set tan ta, il Bru nel lo ha crea to un’im ma gine di sé si cu ra‐ 
mente es clu si va, di ven tan do og get to di sta tus, ac ces si bile a pochi, e
man te nen do le as pe ri tà ti piche del San gio vese, che poco si adat ta a
quei pa la ti che pre di li go no mor bi dezze e ro ton di tà. Così, negli anni
No van ta, il mer ca to, pre fe ren do pro dot ti più vel lu ta ti, co lo ra ti e
concen tra ti, ha in izia to a scon trar si con quelle che sono le ca rat te ris‐ 
tiche ti piche del Bru nel lo di Mon tal ci no; per ques to, a più ri prese, so‐ 
prat tut to per as se con dare le lo giche sot tese a una ven di ta più im me‐
dia ta, il Dis ci pli nare è stato de fi ni ti va mente mo di fi ca to. Con la pub‐ 
bli ca zione in Gaz zet ta Uf fi ciale del 10 giu gno 1998, sono en trate in vi‐ 
gore le nuove re gole di pro du zione del Bru nel lo di Mon tal ci no: in nan‐ 
zi tut to il per io do di af fi na men to in legno si è ri dot to da tren ta sei a
ven ti quat tro mesi ed è stato poi sos ti tui to il ter mine in vec chia men to
con af fi na men to, poi ché ciò es pri me rebbe in modo più ap pro pria to il
pro ces so di per fe zio na men to cui il Bru nel lo va in con tro du rante la
sua sosta in botte. Con queste cor re zio ni si è così conclu sa la fase di
ag gior na men to del Dis ci pli nare; già con il De cre to Mi nis te riale del 24
giu gno 1996 si erano avute im por tan ti mo di fiche. In primo luogo la
re go la men ta zione del ter mine vigna, co sic ché si po tesse is cri vere
all’albo dei vi gne ti una vigna con un pro prio nome, a condi zione che
le uve ed i vini de ri va ti ris pet tas se ro delle norme più re strit tive ris‐ 
pet to alle ti po lo gie senza tale in di ca zione; in se con do luogo la pos si‐ 
bi li tà di fare la scel ta ven dem miale, ov ve ro dis tin guere il Bru nel lo dal
Rosso di Mon tal ci no fin dal mo men to del rac col to; l’ob bli go di ef fet‐ 
tuare un per io do di af fi na men to in bot ti glia di quat tro mesi per il tipo
an na ta e di sei mesi per la Ri ser va; in fine l’ob bli go di im bot ti glia men‐ 
to nella zona di pro du zione, a di mos tra zione dell’in trin se co le game
tra vino e ter ri to rio. Al di là di al cune le git time cor re zio ni, sem bra va
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co munque che il nuovo Dis ci pli nare vo lesse spin gere il Bru nel lo verso
una nuova ti pi ci tà, che in evi ta bil mente si sa rebbe scon tra ta con la
tra di zione e con quel lo che il Bru nel lo aveva rap pre sen ta to fino a quel
mo men to. Ciò che preoc cu pa va mag gior mente era la di mi nu zione dei
mesi di af fi na men to in botte e di fronte a ques ta si tua zione al lar‐ 
mante, Fran co Bion di Santi, fi glio di Tan cre di Bion di Santi, de cise che
era giun to il mo men to per en trare nel Consor zio 19. Come socio
avrebbe fatto parte dell’as sem blea e avrebbe af fer ma to con forza che
l’im ma gine del Bru nel lo era se ria mente a ris chio. Una de ci sione dif fi‐ 
cile e co rag gio sa; si deve in fat ti ri cor dare che quan do nacque il
Consor zio, suo padre de cise di non ade rir vi a causa della spe cu la‐ 
zione e dello sfrut ta men to del nome Bru nel lo, scel ta che Fran co
rispettò per tutta la sua vita 20. Poi il de cre to Erga Omnes 21 autorizzò
ad ap pli care il Piano di Control li pre vis to dal de cre to del 29 mag gio
2001, con il quale il Mi nis te ro delle Po li tiche Agri cole ha dato in ca ri‐ 
co ai consor zi di tu te la il to tale control lo e la vi gi lan za della pro du‐ 
zione vi ti vi ni co la. Per avere ques to po tere, i consor zi, se con do quan‐ 
to pre vis to dal de cre to, do ve va no di mos trare di as so ciare al me no il
66% della pro du zione, e quel li che ris pon de va no a ques to re qui si to,
come quel lo del Bru nel lo di Mon tal ci no, po te va no in oltre far pa gare
tutti gli uti liz za to ri della de no mi na zione, senza dis tin zione fra
consor zia ti e non, in mi su ra pro por zio nale ai quan ti ta ti vi control la‐ 
ti 22.

Il Bru nel lo alla prova della glo ba ‐
liz za zione del gusto
Anche a Mon tal ci no la bat ta glia del gusto ha dunque gio ca to una par‐ 
ti ta aspra e vio len ta, le fa zio ni in campo non erano mai state così lon‐ 
tane e il vor tice della glo ba liz za zione del gusto, fa cen do si stra da pre‐ 
po ten te mente, ha cau sa to uno degli scan da li più in au di ti nel pa no ra‐ 
ma en oi co degli ul ti mi anni. Il Bru nel lo di Mon tal ci no, che se con do le
re gole del Dis ci pli nare può es sere vi ni fi ca to es clu si va mente con il
San gio vese, era di ven ta to un su per tus can, quin di ta glia to con vi ti gni
in ter na zio na li.

32

I primi ar ti co li us ci ti sull’ar go men to ri sa li va no a poco prima del Vi ni‐ 
ta ly 2008, la più grande e ri no ma ta fiera di ri fe ri men to del set tore vi‐ 
ni co lo ita lia no. Il Cor riere Fio ren ti no, edi zione re gio nale del più ce ‐
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lebre quo ti dia no ita lia no, denunciò una frode a ca ri co dell’azien da
Fres co bal di; ma fu con il set ti ma nale Es pres so del 3 aprile 2008 23,
primo gior no della ma ni fes ta zione ve ro nese de di ca ta ai vini, che
scoppiò lo scan da lo. Gli in ves ti ga to ri sta va no sco van do una frode in
com mer cio senza pre ce den ti, per cui il 30-40% del Bru nel lo pro dot to
nel 2003 ris chia va di non ot te nere la DOCG, e la stes sa de no mi na‐ 
zione di Bru nel lo. L’ac cu sa era quel la di aver ta glia to il San gio vese con
altri vi ti gni di ori gine fran cese, dal Mer lot al Ca ber net, dal Petit Ver‐ 
dot al Syrah, in per cen tua li com prese tra il 10% e il 20%. I mo ti vi della
so fis ti ca zione ri sie de reb be ro in nan zi tut to nella scar sa quan ti tà di
San gio vese dis po ni bile, in suf fi ciente a ri co prire una do man da sempre
cres cente di mer ca to e, non a caso, in una ques tione di gusto 24. Le
aziende coin volte nella vi cen da, consi de ran do il to tale dei pro dut to ri
Mon tal ci ne si, non fu ro no molte, ma ciò che conta va fu ro no i nu me ri
di pro du zione e in ques to caso si trat ta va di mi lio ni e mi lio ni di bot ti‐ 
glie. An ti no ri, Fres co bal di, Banfi, Ar gia no, Ca sa no va dei Neri, Ci nel li
Co lom bi ni. Aziende lo date da una certa cri ti ca del set tore, quel la cri‐ 
ti ca che spes so ha messo in moto l’eco no mia mon diale vi ni co la. L’ar ti‐ 
co lo dell’Es pres so era af fian ca to da un’altra in chies ta, de ci sa mente più
per ico lo sa, che diede il ti to lo al set ti ma nale, Ve le ni ta ly 25, in cui si
trat ta va di so fis ti ca zio ni per ico lose per la sa lute umana. Il fatto di
aver posto le due in da gi ni, in real tà tra loro lon ta nis sime, l’una ac can‐ 
to all’altra, suscitò le ire di tutti i pro dut to ri mon tal ci ne si, delle is ti tu‐ 
zio ni rap pre sen ta tive e dell’in tero com par to vi ti vi ni co lo ita lia no 26. Il
per ico lo cui si an da va in con tro, e che in ef fet ti non tardò a pro cla‐ 
mar si, consis te va nella pos si bi li tà di confon dere l’opi nione pub bli ca
sulla contraf fa zione com mer ciale con ciò che ri guar da va in vece altre
aziende, so prat tut to ve nete, nei cui vini erano state tro vate tracce di
agen ti dan no si. Come in evi ta bile, le due in chieste, agli occhi dei
meno es per ti, fi ni ro no per so vrap por si; il danno per Mon tal ci no, so‐ 
prat tut to du rante i primi mesi, fu en orme: le ven dite ca la ro no brus‐ 
ca mente e la fi du cia per quel vino, che tanto aveva af fas ci na to l’Ita lia
e il mondo in tero, si affievolì sen si bil mente. Si mise in moto una
nuova cam pa gna di le git ti ma zione e la stes sa stam pa, forse re sa si
conto del danno cau sa to, fu meno in va dente sull’ar go men to. Nel frat‐ 
tem po le in chieste conti nua va no e le voci di una mo di fi ca del Dis ci‐ 
pli nare si an da va no fa cen do sempre più in sis ten ti.
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Le in da gi ni du ra ro no circa un anno e mezzo e si conclu se ro nell’es‐ 
tate del 2009 27. Le ac cuse fu ro no di frode in com mer cio e falso ideo‐ 
lo gi co; tra i di cias sette de nun cia ti, otto chie se ro il pat teg gia men to,
mentre nove ri ce vet te ro l’av vi so di conclu sione in da gi ni. Pre fe ri ro no
pat teg giare Banfi, Ca sa no va dei Neri, An ti no ri e Ci nel li Co lom bi ni
mentre Ar gia no e Fres co bal di de ci se ro di an dare in con tro ad un
even tuale pro ces so. In to tale, fu ro no de clas sa ti a IGT Rosso Tos ca na
quasi 1,3 mi lio ni di litri di Bru nel lo; cifre en or mi consi de ran do le
aziende im pu tate e consi de ran do che si trat ta va di Bru nel li tra i più
co nos ciu ti ed espor ta ti nel mondo; quelle stesse bot ti glie avreb be ro
do vu to es pri mere il made in Italy più au ten ti co, in cui non si cer ti fi ca‐ 
va solo il luogo di pro du zione, ma si ret ti fi ca va anche la leal tà e l’ono‐ 
ra bi li tà del pro dut tore, in cui il consu ma tore ri po ne va la sua fi du cia e
per la quale era dis pos to a pa gare cifre im por tan ti.
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Il 28 ot tobre 2008, i pro dut to ri di Mon tal ci no si riu ni ro no nella sede
del Consor zio per de cre tare le sorti del Bru nel lo; si do ve va de ci dere
se mo di fi care quel la parte del Dis ci pli nare in cui si sta bi li va il San gio‐ 
vese come unico vi ti gno consen ti to per la vi ni fi ca zione del Bru nel lo,
op pure las ciare la pos si bi li tà ai pro dut to ri di ta gliar lo con ciò che me‐ 
glio ri te ne va no. Dallo spo glio delle schede emerse una confer ma
dell’at tuale Dis ci pli nare, senza al cu na mo di fi ca ri guar dante vi ti gni e
tec niche di pro du zione uti liz zate. Ciò che risultò am bi guo dalla vo ta‐ 
zione fu che pro prio le can tine che ave va no cau sa to lo scan da lo non
vo ta ro no com patte per la mo di fi ca; fu pa lese, in vece, la quasi una ni‐ 
mi tà con cui i pro dut to ri Mon tal ci ne si ri fiu ta ro no di tras for mare il
Bru nel lo in un su per tus can.
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Per ché le mi cro zone?
Alla luce della frode in com mer cio av ve nu ta a Mon tal ci no, po trebbe
ri sul tare im por tante per il fu tu ro del Bru nel lo, ma anche per gli altri
vini DOCG, la crea zione le gis la ti va di mi cro zone, come del resto è av‐ 
ve nu to in tempi re cen ti per i cru di Ba ro lo in Pie monte.
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La si tua zione in tor no a Mon tal ci no è molto com ples sa: tanti et ta ri
delle zone più calde, che non erano mai state consi de rate adatte alla
col ti va zione del San gio vese gros so, sono stati is crit ti alla pro du zione
di Bru nel lo. Il ri sul ta to è che, ora, ci sono di verse sot to zone di pro du‐ 
zione ognu na con una mar ca ta dif fe ren za di clima, di tem pe ra tu ra, di
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BION DI SANTI Fran co, Il Bru nel lo di
Mon tal ci no: il pas sa to e il pre sente, Fi‐ 
renze, Atti dell’Ac ca de mia dei Geor go fi‐ 
li, 2001.

BION DI SANTI Fran co, Ti pi ci tà e lon ge‐ 
vi tà dei vini di “gran di Ri serve”, Fi renze,
Atti dell’Ac ca de mia dei Geor go fi li, 2002.

BOL DRI NI Mau ri zio, Bru chi Bruno,
Cap pel li An drea, Ques ta è la mia terra.
Fran co Bion di Santi, Mon tal ci no e il
Bru nel lo, Siena, Pro ta gon Edi to ri, 2009.

CAR NAS CIA LI Mau ri zio, Le cam pagne
se ne si del primo Ot to cen to, Do cu men ti
pre pa ra to ri del ca tas to ge ne rale della
Tos ca na, Fi renze, 1990.

FIT TI PAL DI Emi lia no, “Nel Bru nel lo c’è
il tra nel lo”, Es pres so, 3 aprile 2008.

IN NO CEN TI Si mone, Bru nel lo: “1,3 mi‐ 
lio ni di litri cam bia no nome e prez zo”,
Cor riere Fio ren ti no, 18 lu glio 2009.

LA GNONE Ca mil lo, “La diva bot ti glia”, Il
Fo glio Quo ti dia no, n. 16, 19 gen naio

ore di es po si zione al sole, di ter re no e con un avan zo al ti me tri co di
530 metri. Queste dif fe renze pro du co no di verse ti po lo gie di Bru nel lo:
in linea di mas si ma, i vini che pro ven go no dai vi gne ti del ver sante
Sud- Ovest sono molto più ric chi di al cool, co lore, po li fe no li ma bassi
di aci di tà to tale e alti di pH; vini di grande strut tu ra e qua li tà, ma di‐ 
ver si da quel li che pro ven go no da Nord- Est, dove c’è una sen si bile es‐ 
cur sione ter mi ca fra il gior no e la notte, e che ri sul ta no meno strut‐ 
tu ra ti ma più ele gan ti, lon ge vi e aus te ri. Lo stato fe no lo gi co delle viti
ri sul ta di ver so a se con da delle aree prese in esame e di conse guen za
anche la ven dem mia non viene svol ta negli stes si mo men ti, con uno
scar to di tre set ti mane fra le varie zone, senza consi de rare le pe cu lia‐ 
ri tà pe do cli ma tiche e la se le zione dei lie vi ti na tu ra li, anch’essi molto
di ver si.

Da tutto ciò emer ge rebbe piut tos to chia ra mente la ne ces si tà di una
mi cro zo na zione. Tut ta via, le mi cro zone res ta no, e non senza va lide
ra gio ni, un obiet ti vo dif fi cil mente pra ti ca bile a Mon tal ci no; non tanto
per ché i pro dut to ri non si ren da no ef fet ti va mente conto del va lore
ag giun to che esse confe ri reb be ro a tutto il ter ri to rio, quan to piut tos‐ 
to per ché le aziende agri cole, come ri sul ta to di se co li di mez za dria,
nas co no e si svi lup pa no su ap pez za men ti tra loro anche piut tos to
lon ta ni. Tra di zio nal mente, il Bru nel lo è sempre stato il pro dot to dei
“tanti” San gio vese, che cres co no nelle di verse aree del co mune di
Mon tal ci no e che si ar ric chis co no, com ple tan do si, in un’unica grande
bot ti glia.
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English
There is a cru cial ques tion, re lated to the reas ons why Mont alcino, a land
where its wine is ap pre ci ated for cen tur ies, until the end of the Six ties of
the Twen ti eth Cen tury, has not de veloped the wine po ten tial pro duc tion
that it held. It is a com plex pro cess which in ter weaves the most im port ant
his tor ical events of the Italian Twen ti eth Cen tury and often played a key
role in the real iz a tion of the enorm ous her it age that Mont alcino people had
at their dis posal. Two world wars, the eco nomic boom of the Fifties and the
ser i ous state of crisis, in which the coun tryside went through, didn’t cer‐ 
tainly en cour aged a pro duc tion that only in the Eighties be came a real
source of pride for the Italian vit i cul ture in the world. The win ning for mula
for Brunello di Mont alcino was the fel low ship between tra di tion and mar‐ 
ket ing, re spect ively rep res en ted by Biondi Santi fam ily and Villa Banfi, after
hav ing achieved the au thor iz a tion for DOC be fore and DOCG after. The his‐ 
tory of this fam ous wine and men, who have been able to build with wise
ded ic a tion the value and image of Mont alcino, out lines a pro cess in which
the ori ginal val ues   of the rural world are com pleted in a more mod ern ap‐ 
proach to doing busi ness. Even after the un pleas ant events of Brunel lo poli,
Mont alcino, already strong and aware of the im mense her it age in its pos‐ 
ses sion, man aged to re lease an icon that, though for short time, was likely
to be com prom ised.
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