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Lideologia del neofascismo 

SOTTOCULTURA 
DELLA REAZIONE 
Un programma dichiarato: « La destra e 
nazionale e imperialists, riconosce la 
funzione utile delta guerra ed e estra-

nea ad ogni culto religioso » 

« Qucsta rivista vuol rap-
presentare, in tutte le sue 
tendenze e diversita, idea-
Ji e geografiche, la piu va-
sta destra culturale, che ac-
coglie in se reazione, eon-
servazione e costruzione: 
reazione contro il male, con-
servazione del bene e co
struzione del meglio». Con 
questo programma se ne e 
uscita Candida Candida La 
Destra, coacervo interna-
zionale (per l'ltalia ricorre 
ancora il nome del vecchio 
Prezzolini) di confuse far-
neticazioni e di propositi 
che fanno moslra di porsi 
al di la della politica, ma 
che in sostanza mirano sol-
tanto a colpire, con la si
nistra, tutta la democrazia 
italiana. 

« L'uomo di destra — ha 
scritto Marcel de Corte nel-
l'ultimo fascicolo — e infi-
nitamcnte piu socialista e 
comunista di qualsiasi se-
guace di Marx, infinitamcn-
te piu ricco di tutti i banchie-
ri e i grossi industriali del 
mondo ». A spiegarci un lin-
guaggio cosi enigmatico, i 
redattori provvedono a dir-
ci che l'autore altri non 6 
che « uno dei piu grandi fi-
losofi cattolici viventi ». E 
sia, peccato pero che un uo-
mo di tanto nome collabori 
all'ultimo parto delle Edi-
zioni del Borghese. 

Con tutti i loro ausili in-
ternazionali, la destra e il 
neo-fascismo a questo sono 
giunti: alia riesumazione 
del socialismo reazionario, 
per confondere chi e possi-
bile confondere. Meno ac-
corto, invece, Mario Tede-
schi, il direttore del Bor
ghese. «Per la sua natura 
(...) la politica di destra — 
afferma Tedeschi — ha al-
cune caratteristiche precise: 
e nazionale, perche si oppo-
ne all'utopia dell'internazio-
nalismo; riconosce la fun
zione utile della guerra (an-
che questa sottolineatura e 
tutta sua), perche si oppo-
ne all'utopia della inviolabi-
lita della vita umana e del 
paciflsmo; e imperialista, 
perche riconosce che l'uo
mo tende alia conquista o 
non esiste; e estranea ad 
ogni culto religioso ecc. 
ecc. ». Ecco il piu comple-
to e pieno « ritorno alia ban-
diera». Questa, infatti, e, 
nulla di piu, nulla di meno, 
la bandiera non della pa-
tria, ma la bandiera del fa-
scismo, e senza tanti com-
plimenti. 

Uomo awisato mezzo sal-
vato: I'inviolabilita della vi
ta umana e un'utopia, la de
stra e estranea ad ogni cul
to religioso, la patria o e 
imperialista o non e. Sol-
tanto, rispetto ai fascisti di 
un tempo, e ai prefascisti, 
i neofascisti di oggi hanno 
un certo bisogno di presen-
tare un biglietto da visita 
piu «moderato »: e allora 
ecco che la «guerra sola 
igiene del mondo >, metafo-
ra irrazionale di Filippo 
Tommaso Marinetti dal 1909 
al 1919, diventa oggi uno 
slogan apparentemente neu-
trale, quasi accademico: na-
sce l'ideologia della < utili
ty della guerra*. Utile a 
chi? Forse proprio alia de
stra, all'industria di guerra 
che esiste anche in Italia, 
alia macchina di guerra, al-
l'imperialismo straniero. 

L* articolo di Tedeschi 
scritto per la rivista La 
Destra, una rivista che e 
italiana solo per un set-
timo (e questo settimo e 
rappresentato proprio da 
Prezzolini!), si intitola Per 
una politica di destra in 
Italia. Come si colloca La 
Destra, questo frutto del di-
cembre 1971 nello schiera-
mento politico deU'estrema 
demagogico-reazionaria? La 
semina che ha dato e sta 
dando questi frutti non fe 
vecchia soltanto di due o 
tre anni, ma ha cominciato 
a spuntare sul terreno del
la sottocultura media e di 
una grossa < provocazione 
intellettuale > intomo al 
1968. Che di provocazione 
intellettuale si tratti, con-
sapevole o no che sia non 
importa, comincia oggi a ri-
sultare abbastanza chiaro 
da alcuni fatti. E' un fatto 
che H Borghese, e La De
stra attraverso il direttore 
del Borghese, sono conside-
rati dal partilo di Almiran-
te buoni alleati. E' un fat
to che Armando Plebe, il 
nostrano • filosofo della rea
zione >, partecipa non ulti
mo ai comizi a favore del 
golpista principe Borghese, 
il comandante della X Mas 
durante la Repubblica So-
ciale, gia presidente onora-
rio del MSI e fondatorc del-
1'Avanguardia Nazionale. 

Detto questo, non e an
cora detto tutto. Armando 
Plebe rappresenta certo un 
caso sintomatico. L'editore 
Rusconi ha presentato l'au
tore della Filosofia della 

lione; « filosofo quaran-

tenne formatosi nella Tori
no neoilluministica del pri-
mo dopoguerra e nell'auste-
ra Innsbruck degli Anni 
Cinquanta, ha esordito com-
battendo il crocianesimo ne-
gli anni in cui era ancora 
d'obbligo essere crociani e 
ha proseguito combattendo, 
quale marxista, le ipocrisie 
del perbenismo intellettuale, 
negli anni in cui era rischio-
so dichiararsi marxista. 
Quando, agli inizi del 1968, 
la sinistra occidentale si e 
identificata con la "conte-
stazione", Plebe non ha esi-
tato a schierarsi dalla par
te della nuova minoranza 
che ha il coraggio della 
"reazione" ». 

Ora e'e da credere che 
questo profilo — come suo-
le accadere — abbia un si-
gnificato non solo biografi-
co, ma autobiograflco. Ple
be viene dunque da « sini
stra >, ma non una sinistra 
qualsiasi, bensi dall'estrema 
sinistra intellettuale (un po* 
la stessa storia dei sindaca-
listi rivoluzionari e futuristi 
del buon tempo antico) ed 
e passato, con i suoi < qua-
rant'anni» appena, a forza 
di combattere ogni e qualsi-
voglia « perbenismo », alia 
estrema destra. Ma da que
sta, invero, si distingue per 
« 1' arguta spregiudicatezza 
del suo stile ». Con minore 
arguzia di stile, che non e 
cosa da tutti, un altro pub-
blicista di destra parte lan-
cia in resta contro i « pre-
supposti ideali della conte-
stazione totale nel mondo >. 
Tutto sta a vedere, in tan-
ta varieta di tendenze e di 
estrazione, fino a quando 
questi ideologi e pubblici-
sti riusciranno a stare d'ac-
cordo e fino a qual punto 
non saranno respinti dalla 
destra stessa. Ma intanto 
ricevono l'applauso del neo-
fascismo e con la destra — 
neofascista, fiancheggiatrice 
ed ausiliaria del fascismo 
'70 — marciano insieme. 

Questi sono dunque i 
«vertici » dell'ideologia e-
versiva in Italia, nella Re
pubblica fondata sul lavoro, 
che col suo atto di nascita 
e il suo patto nazionale ha 
messo al bando il fascismo. 

I «vertici» e gli stru-
menti di cui abbiamo par-
lato, case editrici e riviste 
(una esigua minoranza, a 
dire il vero), sembra si sia-
no prefisso il compito di 
fuorviare la pubblica opi-
nione e di adempiere co-
si ad una tattica e strate-
gia che ha tutti i connotati, 
volontari o involontari, del
la manipolazione delle ideo
logic. E* infatti sintomatico 
che attraverso i centri di 
irradiazione che si sono det-
ti — ed altri minori, piut-
tosto numerosi e scadenti, 
ed alcuni apertamente mer-
cenari — gia da tempo sia 
stata messa in atto una cam-
pagna concentrica, un'azio-
ne molecolare contro il mo* 
vimento operaio, contro i 
socialisti al governo, contro 
il governo di centro-sinistra, 
contro i comunisti che bi-
sogna colpire da destra e 
da sinistra perche e come 
se fossero gia al governo o 
perche (tanto fa To stesso) 
sono anche piu fastidiosi 
all'opposizione, contro il mo-
vimento studentesco, contro 
l'unita sindacale, contro la 
parte cattolica progressista, 
quinta colonna del marxi-
smo in Italia. 

A questo proposito biso-
gna anche considerare la 
lotta intestina nel mondo 
cattolico, che dura da quan
do sali al soglio pontificio 
Giovanni XXIII, e che ha 
trovalo una corrispondenza 
nella formazione di una re-
troguardia, di un antemura-
le controffensivo di tipo cle-
rical-fascista. Le riviste e 
le case editrici che abbiamo 
citato sono sempre larga-
mente ospitali con < catto
lici > che fanno opera di 
fiancheggiatori nella dupli-
ce polemica, di scarso livel-
lo ma di qualche presa, 
contro il cosiddetto < radi-
calismo > cristiano-cattolico. 
L'editore Volpe pubblica 
due collane, « I brulotti > e 
« Domini canes >, che sul 
terreno polemico e sul ter
reno teologico mirano a da
re uno spessore e forse an
che una dignita alia rivolta 
contro i • preti rossi >. Di 
qui un singolare sottobosco 
di posizioni insieme antibol-
sceviche cd anticonciliari, 
intessute di bassa polemica 
e di ricatto, di ispirazione 
volgarmcnte reazionaria e 
neocorporativa. II neofasci-
smo ha trovato dunque e 
trova in queste varie con
fluence le sue truppe ausi-
liarie, * per una hattaglia 
idcologica che si serve di 
tutte le armi della mistifi-
cazione, nel quadro di una 
manovra che vuol essere 
d'arrcsto, e che va battuta, 
con ben altro respiro idea-
le, sul f»"i stesso terreno. 

Enzo Santarelli 

L'OFFENSIVA DEI COMUNISTI JUGOSLAVI 

Partano i ariocnti deia leoa 
Perche anche il sistema dell'autogestione richiede la presenza di una forza politica organiz-
zata che sia capace di indicare le prospettive - A colloquio con i compagni Vlahovic e Dolanc 
Come muta la composizione del partito nei momenti di grande iniziativa politica e ideale 

Dal nostro inviato 
Di ritorno dalla Jugoslavia 

febbraio 
Se ripercorriamo i dibattiti 

che si sono svolti fra i comu
nisti jugoslavi nelTultimo de-
cennio — e probabilmente 
possiamo anche risalire piu 
lontano — vedremo che un 
problerna, ideale e politico, si 
e ripresentato con insistenza 
in mezzo a loro. Che cosa de-
ve fare il partito? Qual e la 
sua funzione in una societa 
che si vuole autogestita, qua
le cioe il suo rapporto con 
un'autogestione, che e vista 
non come un obiettivo storico 
da raggiungere in un giorno 
lontano, ma come un proces-
so gia in corso nella pratica? 

Partito e societa socialista: 
non e, ovviamente, un proble
rna nuovo. Esso si e affacciato. 
come sappiamo dalle discus-
sioni dei comunisti sovietici, 
fin dal momento in cui, per 
la prima volta, un partito ri-
voluzionario ha portato alia 
vittoria una rivoluzione socia
lista. Non e nuovo. come ab
biamo visto. neppure in Jugo
slavia. Cid che qui e invece 
relativamente nuovo e la fer-
mezza con cui oggi la Lega 
dei comunisti jugoslavi offre 
una sua risposta. Una fermez-
za che si 6 delineata da cir
ca un anno a questa parte: 
emerse dopo il congresso de
gli autogestori, che si tenne 
esattamente un anno fa a Sa
rajevo. si intreccid poi con 
l'aspra discussione sui rappor-
ti nazionali ed e sfociato infi-
ne nelle recenti deliberazioni 
della conferenza della Lega. 

La domanda da cui si par
te e questa: e necessaria una 
forza politica organizzata in 
un sistema di autogestione? 
cH socialismo, anche autoge-
stito, conosce come ogni socie
ta i suoi conflitti: alcuni han
no origine nel passato, altri 
scaturiscono da questa stessa 
societa >. E' il compagno Do
lanc. nuovo segretario (cari-
ca appena istituita) dell'Uffi-
cio esecutivo della Lega. che 
mi parla cosi nel suo ufficio di 
Belgrade c Guardiamo tutta-
via questi temi non in astrat-
to. ma nello specifico jugosla-
vo: uno stato giovane, costitui-
to da piu nazioni che si sono 
formate per cammini storici 
diversi, con forti squilibri eco-
nomici tra le sue parti e una 
generale arretratezza di par-
tenza. per di piu condiziona-
to da una determinata situa-
zione internazionale >. 

Nella fase 
iniziale 

€ Anche per l'autogestione 
siamo nella fase iniziale, ben 
lontani da quelle che sarebbe-
ro le condizioni ideali di svi-
luppo economico, di coscienza 
sociale. di ambiente esterno al 
nostro paese. In questa socie
ta inevitabilmente nascono 
conflitti di interessi, tra inte-
ressi di singoli. di gruppo. di 
collettivi di lavoro. della socie
ta nel suo complesso ». 

«Ebbene — prosegue Do
lanc — gia attorno al nostro 
VI congresso. cioe diciotto an
ni fa. comincid a serpeggiare 
la teoria dell'automatismo. 
Gilas ne era un no* l'esponen-
te. Che cosa intendo per auto-

Un'immagine di un vecchio mercato della capitale jugoslava 

matismo? L'idea che la socie
ta autogestita avrebbe ormai 
risolto da sola per via spon
tanea i propri conflitti e quin-
di — sebbene questa tesi re-
stasse implicita — che il par
tito non fosse piu necessario. 
E' una teoria che non e mai 
stata accettata ne dalla no
stra direzione, ne dalla base. 
Ma ha avuto corso in diversi 
circoli intellettuali ed e stata 
raccolta, sotto l'una o l'altra 
forma, dai nostri avversari, 
che sono poi anche avversari 
deH'autogestione. Vi e poi un 
altro pericolo. L'autogestione 
nel suo sviluppo e entrata in 
contrasto con il vecchio siste
ma centralistico che noi ave-
vamo creato nei primi anni 
post-rivoluzionari. 

cLa sua espansione ha in-
contrato resistenza. Anche og
gi vi e chi vorrebbe che noi 
tomassimo indietro e pensa 
che i nostri problemi potreb-
bero essere risolti se ristabi-
lissimo un rigido centralismo. 
un potere affidato ad organiz-
zazioni di partito che dirigano 
tutto, una pianiflcazione ammi-
nistrativa. L'autogestione va 
quindi difesa >. 

Dolanc si arresta un at-
timo per lasciarmi il tempo 
di prendere alcune note. Poi 
la sua esposizione incalza si
stema tica: < Questi fenomeni 
si r.ianifestano tra 1'efferve-
scenza e le difficolta economi-
che. Abbiamo accettato l'azio-
ne delle Ieggi del mercato ed 
era necessario farlo. Ne sono 
nate tendenze alia differenzia-

zione sociale. Vi sono settori 
della popolazione che vivono 
peggio di altri. Spesso perd 
questo non dipende dalle diffe-
renze nei risultati e nella qua
nta del lavoro, ma da un vuo-
to che noi stessi abbiamo la-
sciato nella legislazione, da ca-
renze della nostra azione po
litica. 

Un popolo 
maturo 

€ La dove la nostra ideologia 
non e stata chiara — dice Do
lanc — vi sono state fra i co
munisti manifestazioni di sfi-
ducia, che indebolivano la no
stra capacita di agire. Di qui 
1'avanzare di tendenze che po-
tevano rovinare il partito: ad 
esempio, l'idea che la dove il 
partito o l'autogestione non 
hanno successo potrebbe riu-
scire un indistinto movimento 
nazionale. E' quello che e suc
cesso in Croazia. Ma noi rice-
vevamo anche dal basso un im-
pulso ad operare con piu ener-
gia. Nonostante tutte le diffi
colta, il nostro popolo e ma
turate: nella sua maggioranza 
vuole l'autogestione e sa che 
la Jugoslavia cosi come e oggi 
e la sola in cui esso possa 
vivere; intuisce che altrimen-
ti un pericolo mortale investi-
rebbe la sua esistenza nazio
nale e i suoi stessi progress! 
economics, che sono tutt'altro 
che trascurabili >. 

Si arriva cosi alia conclusio-
ne del ragionamento. «Ecco 
perche il partito e essenziale: 
un partito che si batta per 
l'autogestione. Questa e e re
sta la nostra via. Ma perche 
l'autogestione funzioni e si svi-
luppi, occorre una forza politi
ca organizzata che sappia in-
dicarne le prospettive e. quan
do occorre. sia in grado di di-
fenderla. H che significa che 
dobbiamo anche rafforzare il 
partito. migliorare i suoi qua-
dri. sviluppare la sua batta
glia politica e ideale ed orga-
nizzare la sua azione nella so
cieta. Noi non vogliamo. e co-
stituzionalmente ormai non 
possiamo avere. un partito che 
impartisca ordini agli organ!-
smi del governo, dell'econo-
mia, dell'autogestione. Ma pos
siamo avere dei comunisti che 
si battano ovunque per certe 
idee e per un certo programma 
e possiamo inquadrare la loro 
attivita. Di qui anche la ri-
cerca di nuove forme di orga-
nizzazione. Su questa base 
siamo decisi a lottare contro 
le ingiuste differenziazioni so
cial! ed anche — come e suc
cesso in Croazia — a fare 
conti chiari con i nostri av
versari .̂ 

Che cosa 6 oggi il partito 
jugoslavo? Ho sotto gli occhi 
uno di quegli studi analitici 
assai Iucidi, che i comunisti 
jugoslavi dedicano a se stessi. 
La Lega conta un po' piu di 
un milione di iscritti, dopo 
aver regtstrato una flessione 
negli ultimi tre anni. Gli ope

ra i sono circa il 30%, i con-
tadini il 6,5%. Presi insieme, 
gli intellettuali tecnici e uma-
nistici, il personale ammini-
strativo e dirigente, i membri 
delle Forze armate forniscono 
un peso specifico maggiore. 
Tali percentuali sono ritenute 
insoddisfacenti. Anche l'af-
flusso dei giovani non e suf-
ficiente. Indubbiamente nelle 
cifre si riflette un problerna 
generale. che non e ricon-
ducibile al solo tema della 
composizione sociale del par
tito. La Lega e e resta la for
za che detiene tutte le posi
zioni essenziali di governo del 
paese, in nome di quella gran
de e indiscussa legittimita che 
le viene dall'aver diretto la 
rivoluzione nelle sue diverse 
fasi; ma via via che si scen-
deva dal vertice alia base 
questa forza tendeva negli ul
timi anni a stemperarsi; la 
sua attivita originate e auto-
noma si faceva via via sentire 
sempre meno. 

In una stanza a uno degli 
ultimi piani del modemo grat-
tacielo della Nuova Belgra-
do. dove la Presidenza della 
Lega ha la sua sede, il com
pagno Vlahovic. che alia re-
cente conferenza ha presen
tato il rapporto principale. mi 
cita un'altra indagine sul par
tito. Da essa risulta che in 
tutta la storia postbellica 1'af-
flusso di nuove leve nella Le
ga e sempre coinciso con i 
suoi grandi momenti di ini
ziativa politica: il *45-'46 (la 
liberazione e 1'awio del so

cialismo), il '48 (la rottura 
con Stalin), il '51-'52 (inizio 
dell'autogestione). il '57-'58 
(nuovo programma del Parti
to) e cosi via fino al 1968, 
quando la Jugoslavia reagl 
col varo della «difesa popo-
lare generale > alia crisi ce-
coslovacca. Anche oggi gio
vani e operai sono piu nume
rosi nel partito, la dove l'auto
gestione funziona ed e effet-
tiva. 

Vlahovic inquadra il suo 
esame in tutta l'esperienza 
storica del partito jugoslavo 
dalla guerra antifascista in 
poi. II rigido centralismo dei 
primi anni fu inevitabile, 
date le condizioni di distru-
zione e di tensione, in cui si 
trovava il paese appena usci-
to da una lotta armata, che 
era stata guerra di libera
zione e guerra civile ad un 
tempo, e fu poi accentuato dal
le esigenze dello scontro con 
Stalin. Agli inizi degli anni 
«cinquanta» vi fu la svolta 
verso l'autogestione, che apri-
va un conflitto di lungo re
spiro con il precedente siste
ma centralistico. 

I centri 
di decisione 

<Su questa via dovevano 
ripresentarsi a noi — ricor-
da Vlahovic — tutti i problemi 
classici del marxismo e del 
leninismo: il nesso fra par
tito, classe e masse; il rap
porto fra partito, classe. po
tere e Stato; la trasforma-
zione del partito da arma per 
la conquista del potere in cid 
che il partito deve essere do
po questa conquista, un pro
blerna che neppure Lenin eb-
be il tempo di affrontare >. 
Vlahovic allarga le braccia: 
«Per ogni forza rivoluziona-
ria nella storia, una volta di-
ventata Stato. si e posto il 
problerna di restare rivoluzio-
naria e di riuscire a farlo: 
la nostra possibilita, l'oppor-
tunita da non perdere, I ap-
punto l'autogestione >. 

Per dimostrarmi come que
sti dilemmi non siano solo di 
oggi Vlahovic mi ricorda un 
suo rapporto del 1962. in cui 
erano gia presenti molti te
mi ripresi nella sua relazione 
alia recente conferenza. Dal
la teoria si passa alia pra
tica: < Con tutti i limiti che 
l'autogestione pu6 avere. es
sa ha pur sempre creato mi-
gliaia di centri di decisione. 
Ogni giorno. qui o la. da noi 
si vota. Li devono essere pre
senti i comunisti. senza poter-
si limitare ad applicare una 
risoluzione o ad attendere una 
decisione dall'alto. A questi 
compiti deve adeguarsi la no
stra organizzazione. II partito, 
come voleva Gramsci, deve 
essere fucina di quadri per 
la classe operaia, non solo 
per il partito stesso. Ma an
cora oggi la maggior parte 
dei nostri quadri si e formata 
durante la guerra. Nel frat-
tempo la classe operaia si e 
formata (era numericamente 
ben poca cosa 25 anni fa); 
si e istruita; si e misurata. 
bene o male, con l'autogestio
ne. Su questa base dobbiamo 
rinnovarci anche noi >. 

Giuseppe Boffa 

mese del tascabile 

EINAUDI 

Vercingetorige 
a cavallo 
su Parigi 

Sara la prima delle quaffro «radiali» 
alio studio per risolvere i problemi 
del fraffico - La citta ha perdufo 
in 10 anni 800.000 abifanti rifugiati 
nella « banlieu » - L'immobilismo 
di un secolo, dopo lo «svenframenfo» 
operafo dal barone Haussman 
La Torre Monfpamasse che nel 7 3 
ospifera offomila impiegafi 

Dal nostro corrispondente 
PARIGI, 28 

Da qui a tre o quattro anni Pa
rigi avra — se i piani verranno 
rispettati — la prima autostrada 
urbana, battezzata cradiale Ver
cingetorige* che partendo dai pie-
di della Torre Montpamasse. at-
tualmente in costruzione, slocera 
suU'autostrada per Poitiers e co 
stituira il primo tentativo di col-
legare una zona centrale della me 
tropoli con la sua periferia sud 
in un solo balzo di due chilome 
tri e mezzo senza incroci e senza 
semafori. 

Altre tre « radiali» sono alio stu
dio contemporaneamente con ana-
Ioghe funzioni di collegamento di 
rette del traffico automobilistico 
delle zone centrali verso le peri-
ferie est, nord e ovest. 

In fondo, da quando il barone 
Haussman sventrb Parigi per aprir-
vi i grands boulevards, quasi un 
centinaio di anni fa, se si fa ec-
cezione per alcune mlgllorie dei 
tutto relative e per la costruzio
ne (del resto non ancora termi
nate) dell'anello autostradale che 
fa il giro della capitale con svin-
ooli a tutte le vecchie porte di 
accesso, la rete stradale urbana 

parigina h rimasta tale e quale. 
Non e dunque inesatto dire che 
la costruzione della «radiale Ver
cingetorige* e la prima grande 
operazione di rinnovamento della 
viabilita cittadina dopo cento anni 
d'immobilismo, ed e anche il pri
mo tentativo di mettere Parigi e 
le sue strade all'altezza dei tempi. 

Parigi, come tutte le grandi me-
tropoli, e forse piu delle altre in 
seguito a un processo speculative 
senza precedent! operate nelle zo
ne centrali. ha perduto in dieci 
anni 800.000 abitanti che si sono 
rifugiati nella piccola e grande 
periferia. nelle tristemente famo-
se « citUk dormitorio », ma che ogni 
mattina ritomano per lavorare nel
la capitale. per riempire gli uffi-
ci istallati al posto delle vecchie 
abitazioni e che ogni sera, ovvia
mente, debbono riguadagnare la 
periferia 

Da anni l'entrata e l'uscita del 
banlieusards motorizzatl, crea, ogni 
mattina e ogni sera, enormi pro
blemi di circolazione. Si pensa che 
di qui a tre o quattro anni — 
continuando l'« espulsione » dei cit-
tadini verso la periferia, meno co-
stosa, al ritmo dell'1,2% annuale 
— l'attuale rete stradale non sara 

fiiti in grado di smaltire 11 traf 
ico, di assicurare un collegamento 

scorrevole tra il oentro e la pe
riferia. 

Da questa situazione di fondo e 
nata dunque la necessita di co-
struire autostrade urbane scaval-
canti le zone piu dense di traffi
co per coltegare il oentro cittadi-
no alia periferia: quattro autostra
de a raggio — da qui il nome di 
m radiale» — dal oentro alia pe 
riferia sud, est, nord e ovest. 

Resta da vedere perche' si co
mincia con la radiale centro-sud, 
cioe con la «Vercingetorige». In 
generale tutto il traffico diretto 
dal oentro verso la periferia sud 
(che tra l'altro e una delle piu 
popolose) passa attualmente per 
l'Avenue du Maine, nei press! della 
nuova Stazione Montpamasse e ai 
piedi della Torre omonima, alta 
250 metri e destinata a ospitare 
di qui al 1973 circa centomila me 
triquadrati di ufficl e oltre otto-
mila impiegatl. 

Sempre per l'Avenue du Maine 
passa il traffico diretto all'auto-
strada A 6 che collega Parigi a Lio-
ne e Marsiglia. Cosa succederk — 
si sono detti gli urbanisti e git 
specialist! della circolazione — 
quando nel "73 alle sei di sera ot-
tomila Impiegatl della Torre si 
preclpiteranno contemporaneamen
te verso le loro automobill e ln-

vaderanno questa Avenue du Mai
ne gia oggi quasi impraticabile? 

Per molti urbanisti 1'errore era 
stato quello di avere permesso la 
costruzione della Torre proprio li, 
in faccia alia Stazione Montpar-
nasse, all'inizio dell'Avenue du 
Maine: ma si poteva cancellare 
1'errore, cioe abbattere la torre 
ormai svettante e visibile da ogni 
zona di Parigi? Certamente no. E 
allora bisognava trovare subito un 
rimedio. quindi dare la precedenza 
assoluta alia radiale Centro-sud. 

I progettisti di questa autostra 
da urbana si sono scontrati con 
difficolta enormi, a comir.ciare 
dagli espropri. dalla situazione del 
suolo e del sottosuolo, dai fasci 
di binari della vicina Stazione Mont
pamasse, per finire con la lar-
ghezza possibile della carreggiata 
e 1'attenuazione del rumore che 
assordera gli abitanti della zona 
quando un flusso costante di au-
tomibili passera per la « radiale». 

L'opera, che sara lunga due chi-
lometri e mezzo, avra dunque so-
luzioni tecniche modemissime: si 
trattera In sostanza di un'auto-
strada urbana parallela alia stra-
da ferrate, in parte sotterranea, in 
parte sopraelevata, in parte an
cora a livello del suolo, munita 
di una serie di svincoli che la 

collegheranno alle principal! stra
de scavalcate. Vi sara persino un 
tratto — audacissimo — in cui 
le due carreggiate saranno sovrap-
poste l'una all'altra per ragioni 
di spazio: e il tutto dovrk essere 
protetto, a livello dei secondi o 
terzi piani delle case, da schermi 
anti-suono destinati a permettere 
agli abitanti del quartiere di non 
essere assordati dal traffico velo-
ce deU'autostrada. 

II costo? Nessuno ancora ha osa-
to avanzare cifre precise. II co-
mune di Parigi pensa di fare ri-
corso al settore private e addi-

' rittura di fare di questa • radia
le* un'autostrada a pagaroento: 
col rischio allora di vedere la « ra
diale » disertata dagli utenti o, nel
le ore di punta, impraticabile agli 
access! a causa del pedaggio. 

Ma un fatto e certo: o si fanno 
le «radiali» o Parigi morira sof-
focata di automobill di qui a die
ci anni. E allora non e'e altra 
scelta. Saranno pur sempre 1 cit-
tadini, alia fine dei conti, a pa-
gare, e primi fra tutti quelll che 
la speculazione edilizia sulle aree 
centrali della capitale ha cacciato 
a migllala nelle «citta dormito
rio ». 

Augusto Pancaldi 
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