
PAG. 8 / problemi del glorno l ' U n i t d / domenica 22 ottebre 1972 

Verso la grande manifestazione unitaria per le riforme e lo sviluppo dell'agricoltura 

FITTIAGRARI 
50.000 contadini 

mercoledi a Roma 
La scadenza 
dell'll novembre 
IL MINISTRO Natali di-

fendendo (malamen-
te), nella Commissione 
agricoltura della Came
ra. la legge governativa 
sui fitti agrari ha rim-
proverato a noi comuni-
sti e ai socialisti di 
«strumentalizzare» la no
stra ferma opposizione 
per obiettivi di politica 
generale. 

Ad ogni nostra obiezio-
ne sulla sostanza degli 
articoli di legge si e pe
ro trincerato dietro lo 
scudo della sentenza del-
la Corte Costituzionale e 
con accoramento ci rim-
proverava di volere con-
trapporre il Parlamento 
alia Corte che aveva can-
cellato certi articoli e 
dettato precise indicazio-
ni per la nuova legge. 
Infine, ci ha ammonito a 
non perdere tempo con 
dibattiti ed emendamen-
ti dato che I'll novem
bre scade la proroga dei 
contratti e nelle campa-
gne si rischiano conflitti 
e caos. Ecco quindi gli 
argomenti per i trombet-
tieri del governo di cen-
tro-destra che anche in 
questa occasione usufrui-
sce di un appoggio ma-
novrato dei fascisti i qua-
li chiedono di cancellare 
tutto e se possibile tor-
nare ai servi della gleba 
ma intanto contro « l'e-
versione comunista > dan-
no una mano ad Andreot-
ti e Malagodi. Cos! vuole 
il padrone. 

Gli «argomenti» di 
Natali serviranno al Po-
polo e ai giornali della 
catena Monti ma non 
convinceranno certo gli 
affittuari, nemmeno quel-
li che sono nella Coldi-
retti dato che anche loro 
sono defraudati. E venia-
mo ai fatti: 

I Siamo alia vigilia del
l ' l l novembre e non 

c'e una legge pronta. Ma 
il governo si era impe-
gnato — a luglio, quan
do si fece la proroga — 
di presentare la legge il 
9 agosto. Invece l'ha pre-
sentata con oltre due me-
si di ritardo e stravol-
gendo il senso della vec-
chia legge. Quindi se per 
I' l l novembre non ci sa
ra una legge la respon-
sabilita e del governo e 
solo del governo. II qua
le ha cosi operato nella 
convinzione che le oppo-
sizioni, poste di fronte 
al dilemma < o la legge 
Andreotti o il caos >, a-
vrebbero praticamer.te 
rinunciato al loro dove-
re di far sentire la vo
ce dei contadini. Non e 
stato cosi e non sara co-
si. II PCI e il PSI hanno 
detto che condurranno 
un'opposizione energica, 
concreta e positiva per 
far valere giuste posi-
zioni. 

2 E' perfettamente inu
tile ripararsi dietro la 

sentenza della Corte Co

stituzionale per far pas-
sare la controriforma. 
Noi abbiamo dato un pre-
ciso giudizio (negativo) 
sulla sontenza dolla Cor
te che ribadiremo nel 
Parlamento anche per
che riteniamo che sono 
stati sollevati, con quel-
la sentenza, problemi di 
eccezionale rilievo politi
co e ccstituzionale, che 
vanno ben oltre la legge 
sui fitti, su cui non e pos
sibile tacere. 

In ogni caso il PCI ha 
presentato sui fitti agrari 
un nuovo progetto di leg
ge che tiene nel giusto 
conto i rilievi della Cor
te senza pero rovesciare 
— come fa la legge go
vernativa — il senso del 
provvedimento. Se si vuo
le una legge onesta ci so
no quindi le basi per una 
discussione concreta. 

3 11 rilievo politico del
la legge e nel signifi-

cato che ad essa ha da
to la DC. Infatti il grup-
po dirigente democristia-
no dimostra di volere, 
anche attraverso questa 
legge, ricollegarsi a grup-
pi di proprietari che si 
erano spostati verso il 
MSI. Quali proprietari? I 
piccoli concedenti che 
realmente si trovano in 
difficolta? No. Questo pro-
blema e ignorato dal go
verno. Natali ha detto 
che per affrontarlo in-
dennizzando i piccoli con
cedenti come proponia-
mo noi (ma non solo 
noi, anche il Corriere 
della Sera ha indicato 
questa soluzione come 
Tunica possibile) ci vo-
gliono molti miliardi. Ce 
ne vogliono meno di 
quanti il governo vuol 
dame ai petrolieri con le 
esenzioni fiscali. La veri-
ta e — signori della DC 
— che i petrolieri vi 
stanno a cuore (anche 
perche e il lato del por-
tafoglio) piu dei piccoli 
proprietari anche se que-
sti costituiscono per la 
DC un serio problema. 

La legge — onorevole 
Natali — ha un rilievo 
politico perche e un anel-
lo che va a congiungersi 
ad altri (accantonamento 
della legge per mezzadri 
e coloni, tentativi di li-
quidare le poche innova-
zioni nella legge per la 
casa, restaurazione con-
servatrice nella scuola, 
insabbiarr.cnto della ri-
forma sanitaria, rinvio 
sine die della riforma 
pensionistica, ecc.) e tut-
ti insieme costituiscono 
una catena al piede per 
una politica di riforme 
e di sviluppo economico 
e democratico. Questa e 
la posta in giuoco che 
interessa i fittavoli e tut-
ti i lavoratori della ter
ra, la classe operaia e 
gli studenti e che deve 
intercssare tutte le for-
ze democratiche. 

Emanuele Macaluso 

Decine di migliaia di contadini saranno a Roma 
mercoledi 25. La grande manifestazione nazionale 
indetta dalla Alleanza nazionale dei contadini, dalle 
ACLI-Terra e dall'UCI per la difesa della legge del 
1971 sui contratti di affitto agrario e le riforme in 
agricoltura assume sempre piu il significato di una 
ampia lotta unitaria dei contadini e delle grandi 
masse lavoratrici del paese. Questo vasto schiera-
mento di forze operaie e popolari e diretto contro 
i propositi del governo che, col suo progetto di leg
ge, superando in gravita la stessa sentenza della 
Corte costituzionale, sostiene il disegno delle forze 
reazionarie e parassitarie tendente a ricacciare in-
dietro le faticose conquiste dei lavoratori. Contro 
questo insieme di forze che puntano alia restaura
zione e alia conservazione di assurdi privilegi si 
muove I'ampio fronte di lotta dei contadini, che da 
settimane sono'mobilitati nelle province e che si 
preparano — assieme ad affittuari, braccianti, mez
zadri e rappresentanze operaie — all'appuntamento 
di mercoledi a Roma con un forte spirito unitario. 
Migliaia di pullman sono gia stati prenotati, men-
tre giungono nuove adesioni all'iniziativa, tra cui 
quella della segreteria delta CGIL, della Federmez-
zadri nazionale, dell'ANCA, della CENFAC, della 
Federbraccianti. Numerose le prese di posizione e 
le adesioni dei Consigli regionali, provinciali, comu-
nali e dei Consigli di fabbrica delle grandi aziende 
deM'industria. 

PICCOLI CONCEDENTI 

3 proposte PCI 
respinte 

dal governo 
II governo. la DC e le destre, dopo tante parole e tanta 

demagogia attorno al problema reale della difesa degli interetai 
dei piccoli proprietari concedenti terreni in affitto, si sono schit-
rati contro le concrete proposte dei comunisti a favore di questa 
categoria. II disegno di legge governativo sui fitti agrari ignora 
la questione e. anzi. con l'iniquo meccanismo dei 20 punti di 
coefflciente aggiuntivo oltre i 55 che il governo propone, si tende 
a favorire i grossi proprietari che soli ne potranno beneficiare. 

I comunisti hanno sempre sostenuto la tesi che la tutela dei 
legittimi interessi dei piccoli proprietari concedenti e un problema 
sociale di grande rilevanza che deve trovare la sua soluzione 
sui piano sociale con una serie di provvedimenti, in considera-
zione del fatto che siamo in presenza di una rendita di sussi-
stenza frutto deH'invesUmento di risparmi di lavoro. 

I gruppi parlamentari comunisti hanno perci6 presentato una 
proposta di legge. di cui e gia iniziato i'esame in sede di Com
missione agricoltura della Camera, che prevede concreti provve
dimenti a favore dei piccoli proprietari concedenti e che possono 
essere cosi sintetizzati: 

1) 

2) 

3) 

Contadini a Roma: nella foto un momento di uia manifestazione per I'affitto agrario, le riven-
dicazioni previdenziali e una nuova politica agricola del lavoratori della terra 

Rendere permanente e automatlco il beneflclo della esenzlone 
flscale, nel senso dl stablllre che I reddltl derlvantl dall'af-
fltto del terreni al piccoli proprietari non sono computati al 
flnl della determinazlone del reddito Imponiblle per le Impo
ste dirette; 

Concesslone a favore del piccoli proprietari dl un contrlbuto 
a carlco dello Stato che II compensl della rlduzlone dei canonl 
dl affitto derivante dalla applicazlone della nuova legge sui 
fitti agrari; 

Consentire ai piccoli proprietari che lo vogliano dl poter 
vendere la terra ad enti pubblici (enti di sviluppo, cassa per la 
formazione della proprieta contadina, altrl enti delegatl dalle 
region)) a condizioni di favore, potendo scegliere tra diverse 
e vantaggiose forme di pagamento: pagamento in una unlca 
soluzione; con buonl del tesoro ad elevate tasso dl Interesse 
e garantiti contro la svalutazlone; oppure con I'adozlone di 
una rendita vitalizia periodicamente rivalutablle In base alio 
andamento del costo della vita. 

II governo di centro-destra e i partiti che lo sostcngono respin-
gono queste proposte e non ne avanzano altre. Essi niirano soltanto 
ad aumentare indiscriminatamente i canoni di affitto per favorire 
la grande proprieta assenteista. I comunisti si batteranno nel 
Paese e nel Parlamento con ferma decisione per imporre la piu 
efficace difesa degli interessi dei piccoli proprietari concedenti e 
degli affittuari. Sara una battaglia dura, che potra concludersi 
positivamente solo se sara sostenuta dallo sviluppo di un vasto 
e unitario movimento di lotta nelle campagne e in tutto il Paese 

Mario Bardelli 

Fondamentali esigenze di giustizia e di miglioramento sociale alia base della battaglia impegnata dai comunisti 

GARANTIRE LA REMUNERAZIONE DEL LAVORO 
Diritto alia rovescia nel progetto Andreotti-Malagodi: precisi coefficient! per la rendita, nessun impegno per salvaguardare l'af f it-
tuario - Persino una scala mobile offerta alia proprieta assenteista - II peso dei costi e la via per ottenere un'«equa remunerazione » 

La proprieta 

come la vuole 

la Costituzione 
Nel secolo scors* prtva'eva 

una concezione della proprieta 
come dlrltto di natura e fon-
damento di liberfa, secondo giu-
slificazioni che uno storico li
berate cos) riassumeva: «La 
proprieta e un diritto naturale 
dellI'individuo, quindi indipen-
dente dallo Stato, perche esso 
rappresenta il suo piu immedia-
to campo d'azione senza del 
quale ogni sua formale in-
dipendenza sarebbe del tutto 
vana. Solo in quanto e proprie
ta rio, egli e sufficienfe a se 
stesso e pud resistere a tutte le 
invadenze degli altri individui e 
dello Stato >. 

Da allora a oggi molte cose 
sono mutate. All'interno detl'or-
ganizzazione della societa bor-
ghese la posizione centrale del 
diritto di proprieta, e in par-
ticolare di quella fondiaria si e 
venuta disgregando, giacche 
i'eserciz'o del pole re e oggi 
collegato ad altri fenomeni, 
mentre una grande spinta socia
le (basti pensare a cid che ha 
significato la rivoluzione sovie-
tica e il pensiero socialista in 
questo campo) ha posto I'ac-

cento sull'attitudine che I beni 
hanno a soddisfare piu che le 
esigenze del singolo proprieta-
rio, i bisogni dell'infera collet-
tivita; e mutato II rapporto tra 
le ragioni del singolo e quelle 
dello Stato e tende quindi ad 
affermarsi il carattere sociale 
del diritto di proprieta. 

Tutto cid e consacrato nella 
nostra Costituzione la quale sta-
bilisce che la proprieta privata 
e riconosciuta e garantita dalla 
legge che ne determina i limi-
ti alio scopo di assicurarne la 
funzione sociale e di renderla 
accessibile a tutti (art. 42). 

E per la proprieta terriera 
privata (art. 44 e art. 47) la no
stra Costituzione stabilisce una 
serie di vincoli tesi a favorire 
p'u equi rapporti social! e il 
costituirsi della proprieta diret
to coltivatrice. 

Cosi che pu6 dirsi che oggi il 
concetto di proprieta liberate 
borghese, atfributo prima rio del
la persona, inviotabile e pre-
esistente all'ordinamento giuri-
dico, non esiste piu. La pro
prieta e quella che risulta dalle 
norme della Costituzione e del
le leggi ordinarie, ed ha quale 
suo carattere preciquo quello 
dello scopo sociale che si iden-
tifica con il benessere econo
mico e collettivo. 

Percit, nel campo della pro
prieta terriera che ci interessa 
non possono essere messi sullo 
stesso piano i proprietari assen-
teisti e gli effitfuari, siano es
si coltivafori diretti che impren-

difori: il Parlamento della Re-
pubblica gia con altre leggi, 
ma massimamente con la legge 
n. 11 suli'affitto, ha identifi-
cato I'interesse collettivo in 
questo campo con quello degli 
affittuari, al fine di assicurare 
I'unificazione della proprieta con 
il lavoro diretto e con i'im-
presa. 

Soltanto in questo modo, in 
una linea di riforma, pud ga-
rantirsi una funzione della pro
prieta che sia nell'interesse di 
tutti. 

E soltanto il Parlamento ha il 
potere costituzionale di stabilire 
quali siano i fini collettivi e so
cial! da perseguire e in che 
modo raggiungerli. 

Rispetto a cid la sentenza 
della Corte costituzionale che 
ha invece acceduto ad un 
concetto di proprieta - sorpas-
sato e signorile e che ha po
sto sullo stesso piano il pro
prieta rio assenteista e gli affit
tuari coltivafori o imprenditori, 
pretendendo di sostituirsi al po
tere legislativo nella valutazio-
ne del modo come il fine socia
le deve essere realizzato, e sen
za dubbio di una gravita ec
cezionale. 

Perch* non soltanto i antico-
sfifuzionale riguardo ai conte-
nuti specific! della legge suli'af
fitto, ma piu incostituzionale e 
per I'affenfato porta to ai poteri 
del Parlamento e alia sovranifa 
popolare che esso esprime. 

Domenico Valori 

Documentiamo con le loro stesse parole il tradimento degli interessi contadini 

II voltafaccia di Bonomi c della DC 
L'asservimento della Confetferazione dei coltivafori diretti alia DC. 

H «uo ruolo subalterno rispetto alia Confaaricoltnra. hanno spinto piu 
volt* quests orsanizzazione ad atirc contro i contadini, ad operare contro 
la volonta dei *uoi stcssi associate Ogsi la Coldiretti dell'on. Bonomi 
rifiota I'azione unitaria per battere sovemo e partiti di destra sui fitti 
afrari. Per larlo, deve sbusiardare se stessa, rimansiarsi quanto aveva 
•ostenuto in passato. Citiamo per brcvita solo alcunc prese di posizione 
fra la tante, che sono pero sufficient! a most rare lo sveraognato tradi
mento deal! interessi dei contadini, la facilita con cui sli uomini dell'on. 
Bonomi e della DC cambiano bandiera. 

DA «IL LIBRO VERDE» 
EDITO DALLA OONFEDE-
R A Z I O N E NAZIONALE 
OOI/nVATORI DIRBITI -
Maggio 1970. 
1) PAG. 234-235 — Si tratta 

di creare nelle categorie in-
teressate la coscicma sociale 
e giuridica necessaria per la 
applicazione delle norme che 
dispongono sui principio del-
equa remunerazione del la
voro: coscienza sociale, per-
thi fondata sulla solidarieta 
professionale dei coltivatori, 
9 sul senso di partecipaaone 
alia funzione sociale della 
proprieta terriera, da parte 
dei proprietari; coscienza 
giuridica, in quanto le cate-
forte avvertano e affermino 
m tm fronte di gruppo il do* 
fjtr« di applicare la tegge, 
mr tattuazione degli inte

ressi individuali e dell'inte-
resse comune della produzio-
ne. Per scendere sul terreno 
della realizzazione concreta, 
occorre dtsttnguere due esi
genze: la prima & quella di 
precisare il contenuto del 
principio della equa remune
razione; la seconda i quella 
di approntare gli strumenti 
operativi idonei ad assicura
re la concreta attuazione del 
principio stesso, a licello di 
rapporto individuate o rap
porto sindacale, con il minor 
numero possibile di rtcorst 
in sede giudiziaria. 

2) PAG. 232-233 — Uinter-
pretazione giurlsprudenziale 
delle precedenti norme sul-
I'equo canone, falsando del 
tutto lo spirito informatore 
delle ttesse, aveva ritenuto 
che esse eostituivano un'ap-

plicazione analogica del prin
cipio della sopravvenienza 
dell'eccessica onerosita della 
prestazione. Per dirimere ogni 
dubbio interpretative la nuo
va legge n. 567 prevedeva la 
efficacta rincolante delle ta-
belle di equita, per cui i ca
noni d'affitto, pattuiti tra le 
parti, devono essere contenu-
ti entro tali limiti sin dall'ori-
gine e per tutta la durata 
del rapporto. L'art. 3, poi, nel 
fissare i criteri di massima 
per la determinazione delle 
tabelle, poneva, esplicitamen-
te, la finalita. di assicurare. 
con priorita, un'equa remu
nerazione per il lavoro del-
raffittuario e della sua fami-
glia, nonche' la buona condu-
zione dei fondi. A proposlto 
di questa norma, nella nostra 
relatione al XVII Congresso 
Nazionale della Confederazio-
ne, del 1963, si diceva testual-
mente: 

" Vattuazione dl questa fi
nalita potra avere, come si 
spera, due risultati: 
• • a) ridimensionamento del 
luogo economico dell'affitto; 

b) riconosdmento * incen-
tivations . di quegll tnv—tU 

menti fondiari che aumentino 
Vattitudine produttiva dei 
fondi e delle aziende. 

Per i terreni poveri, quin
di, il canone equo. dovendo 
compensare con priorita la fa-
tica del coltivatore. non la-
scera. margini per il beneficio 
fondiario. 

Per i fondi piu fertili, piu 
atlrezzati, il canone equo con
sented anche un margine 
per il beneficio fondiario. do
po aver assicurato Vequo com-
penso al lavoro e all'impre-
sa"». 

3) PAG. 235 — L'equa remu
nerazione del lavoro inserito 
nell'impresa, autonoma o co
mune rispetto ai portatori del 
capitale fondiario, legue il ge
nerate movimento di equipara-
zione che spinge i lavoratori 
dell'agricoltura a perseguire la 
parita di redditi nei confronti 
dei lavoratori e imprenditori 
degli altri settori economici. 
DA ftL'AMICO DEL COLTI

VATORE». ORGANO DEL-
. LA FEDERAZIONE COLTI

VATORI DIRETTI DI PA 
DOVA 
LU(U0 1971 - If. 7 

ELEZIONI E LEGGE AFFIT-
TI 
In forma errata e su basi 

false e fuori dalla realta po
litica si tenia sostenere che 
le eleziom del 13 giugno sono 
andale male, con uno shlta-
mento a destra. per colpa del
la legge sui fitti agrari. Una 
grave manovra reazionaria 
che non tiene conto invece del 
primario problema dell'ordine 
pubblico, della sicurezza, del
la corruzione e della disfun-
zione del governo regionale so-
prattutto in Sicilia. 

Se fosse la legge degli affitti 
come si spiega allora che a 
Foggia, tipica citta agricola, 
anzi agraria, la DC ha avuto 
un aumento di voti? 
FITTAVOLI 

Avete sentito parlare e noi 
per primi vi abbiamo avvisa-
ti, che alia Camera ed al Se
nate si sono gia presentate del
le proposte formulate da de-
putati e senatori che vorreb-
bero modificare la legge n. 11 
sui fitti agrari prima ancora 
che cominci a funzionarel 

Per noi queste proposte so
no pur a demogagia * fretta 
reationaria. 

LEGGE E PROPOSTE 
A CONFRONTO DIRETTO 

I lavoratori debbono giudicare dal fatti II significato del mutamenti che il governo propone 
di apportare alia legge numero 11 del 2 novembre 1971 e le rivendicazioni per le quali si 
battono i comunisti. Ne diamo quindi un riassunto per capitoli. 

La spinta del movimento contadino, la Immutata situazione economlca, I'influenza delle piu general! rivendicazioni della 
societa italiana, hanno portato ad includere, nella legislazlone agraria, importanti affermazioni di principio. Fra esse quella, 
derivata direttamente dalla Costituzione, che deve essere garantita all'affittuario una c equa remunerazione* del lavoro e 
della famiglia. Tale principio incontra ancora. come e facile immaginare, un'infinita di resistenze sulla strada di una effet-
tiva pratica applicazione. Oggi, in media, i lavoratori agricoli ricevono appena il 43% della retribuzione media degli altri set-
tori. Nel disegno del governo che vuole peggiorare la legge n. 11 sui canoni, il distacco fra quel principio e le norme che 
si vorrebbero imporre al Par
lamento cresce ancora piu che 
per il passato. Mentre il go
verno Andreotti-Malagodi si 
preoccupa costantemente di 
salvaguardare la proprieta, as
senteista fissando puntigliosa-
mente e nei dettagli tutta una 
serie di coefficienti (55 piu 20 
piu 8 piu 4) per fare aumen
tare i canoni, accentua, nel di
segno, la genericita circa la 
remunerazione del lavoro to-
gliendo ogni certezza sul mo
do di determinarla e sul con
tenuto quantitative di essa. 

In realta il governo vuole 
garantire una rendita piu ele-
vata ai proprietari non colti
vatori, senza preoccuparsi se il 
canone garantira o meno la 
remunerazione di chi lavora 
ed investe. 

Nel passato, che ora il cen
tro-destra sembra voler sep-
pellire, si erano fatti passi in 
avanti sulla definizione di 
«equa remunerazione». La 
Commissione centrale per I'e
quo canone, nel 1962, aveva 
stabilito che si dovesse garan
tire a ciascun componente at-
tivo della famiglia il satario 
medio del lavora tore agricolo, 
piu il compenso per i'attivita 
direttiva dell'impresa; e che 
si dovesse tener conto dei ca-
pitali e dei mezzi produttivi 
apportati dallo affittuario. 

Dopo aver fissato cosi la re
munerazione, quanto restava 
della produzione lorda vendi-
bile costituiva il canone di af
fitto: questo e non altro era il 
disposto deH'art. 3 della legge 
del 1962, recepito nella legge 
n. 11 che oggi si vuole distrug-
gere, 

II disegno del governo non 
fa piu cenno alia necessita, che 
sia inclusa nell'equa remune
razione anche una somma de-
stinata alia « buona conduzio-
ne del fondo » dimenticando la 
precisa volonta deH'affittuario 
di realizzare investimenti e 
trasformazioni. 

Inoltre, il governo, sower-
tendo ogni precedente legisla
tive. vorrebbe che la revis'one 
biennale dei canoni (una sor-
ta di scala mobile a favore dei 
padroni) fosse basata sui prez-
zi airingrosso dei prodotti 

Da questo congegno verreb-
be un duro colpo al contadino 
in quanto e noto che i prezzi 
airingrosso non corrispondono 
affatto a quelli pagati ai pro-
duttori, e che le spese per I 
mezzi tecnici incidono sem
pre di piu sui costi e riduco-
no il reddito netto. 

Per questi motivi uno dei 
punti centrali dell'iniziativa 
del Gruppo porlamentare co
munista sara quello di deter
minate con chiarezza cosa si 
intende per cequa remunera
zione*: lavoro esecutivo e di-
rettivo di tutta la famiglia, 
Apporto di mezzi produttivi. 
esigenze di sviluppo dell'im-
presa, ancoraggio ad un coef-
ficiente dl canone automatico 
e certo. -

Emo Bonifazi 

Determinazione del canone 
1) LEGGE 1971: il canone deve essere in 

danaro, per zone agran'e omogenee e si de
termina con coefficienti di moltiplicazione 
del reddito dominicale compresi fra un mi-
nimo di 12 volte ed un massimo di 45 volte. 
Entro questo minimo e massimo le Rcgioni 
possono stabilire coefficienti diversi. 

2) PROGETTO ANDREOTTI-MALAGODI: 
eleva i coefficienti di moltiplicazione da un 
minimo di 20 volte ad un massimo di 55 vol
te. dando ulteriore facolta alle commission! 
provincial! di applicare coefficienti aggiun 
tivi: 1) di 20 volte per fondi di < efficienti 
investimenti fissi >; 2) di 8 volte per i fondi 
dotati di abitazione; 3) di 4 punti per i fondi 
dotati di fabbneati aziendali. Inoltre. si vuole 
introdurre l'aumento ogni due anni del ca
none in base ail'aumento dei prezzi ingrosso. 

3) PROPOSTA PCI: prevede coefficienti 
da 24 a 45 volte, ma il canone deve c garan
tire comunque l'equa remunerazione del la
voro deH'affittuario e della sua famiglia, il 
reddito del capitale investilo e la buona con-
duzione del fondo ». Dopo 4 anni di applica
zione le region! potranno eleva re il coeffl
ciente entro un massimo di 55 volte quando si 
s'a verificata una variazione favorevole del 
rapporto fra I'indice dei prezzi dei prodotti 
agricoli e quello del costo della manodopera, 
dei mezzi tecnici e prodotti industrial! im-
piegati. 

Affittuari non coltivatori 
1) LEGGE DEL 1971: non prevede canoni 

diversi fra affittuario coltivatore e no: 
questo e un punto sui cui la Corte costi
tuzionale ha sollevato eccezione. 

2) PROGETTO ANDREOTTI-MALAGODI: 
prevede una maggiorazione del coefficiente 
di 10 punti per il canone deH'affittuario non 
colUvatore (in tal modo i proprietari tende-
ranno a preferire affittuari non coltivatori!). 
Inoltre. in partenza i grandi proprietari n-
caverebbero un canone comunque piu alto 
dei piccoli. 

3) PROPOSTA PCI: prevede I'obbligo per 
I'affittuario non coltivatore di investire il 
20% dell'ammontare del canone in migliorie 
alle case dei lavoratori dipendenti ed al 
fondo. 

Composizione delle commissioni 
1) LEGGE DEL 1971: due rappresentanti 

dei proprietari, tre degli affittuari coltivatori 
diretti. uno degli affittuari non coltivatori. 
Presiede il prefetto. 

2) PROGETTO ANDREOTTI-MALAGODI: 
eleva da due a quattro i rappresentanti dei 
proprietari assenteisti. 

3) PROPOSTA PCI: lascia Invarlata la 
composizione, ma prevede che i component! 
siano nominati (su proposta delle organizza-
zioni professional!) dalla Regione • che l« 
presidenza sia ocupata, anziche dal prefetto, 
da un funzionario della Regione. 

Piccoli concedenti 
1) LEGGE DEL 1971: non prevede alcuna 

agevolazione; successivamente perd il Par
lamento ha approvato una legge che con
cede sgravi fiscali. 

2) PROGETTO ANDREOTTI-MALAGODI: 
non contiene alcuna compensazione, nono-
stante la demagogia elettorale della DC e 
soci. 

3) PROPOSTA PCI: i proventi del canone 
di affitto non debbono essere computati a] 
fini dell'imposta sul reddito quando il red
dito globale non super! 2 milionl e 2M mile 
lire all'anno ed il reddito dominicale le t 
mila lire (elevabili a 20 mi la se il proprie
ta rio non dispone di altro reddito); si i*tl-
tuisce un contribute tale da garantire il 90% 
del canone ricevuto prima della legge (equo 
canone della legge 19*2) qualora " percettora 
non disponga di altro reddito all'infuori del-
i'affitto o del minimo di pensione (I'entita 
del contribute sara determinate dalla Re
gione). 

Durata minima dei contratti 
Soltanto la proposta del PCI prevede la 

durata del contralto: minimo I t anni, QJM-
lora il titolare o altro familiare proseguanc 
la conduzione. 

Prezzo della terra 
Soltanto la proposta del PCI si occupa del 

caso di vendita: il prezzo della terra, al cui 
acquisto I'affittuario ha pretazione, sar i 
fissato dagl! organi della Cassa per la pro
prieta contadina, in base a direttiva delle 
Region!. 

Esempi di canoni vecchi e nuovi 
Se passasse il prcgetto del governo i canoni aumenterebbero enormemente. Facdamo tre 

esempi (bre per ettaro): 
Coltura Canone Progetto 

attuale governativo 
Vico Gargano (FG) agrumeto 199.000 345.000 
S. Severe (FG) cereal! 24.750 41.250 
Bonata (Ro) vlgneto M.750 101.250 

L'aumento dei canoni sottrae il giusto compenso al lavoro. soffoca 1'impresa coltivatrioe 
fa aumentare i prezzi. E' interesse di tutte le categorie sociali impedire questo sfacciato fava-
ritismo ad un ceto limitato di grandi proprietari che vogliono vivere ed accumulare «Ue 
spalle del sacriflcio degli interessi sociali. 


