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Gli uomini di cultura 
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De Carlo: unita 
ESB 

sinistra per 
M M 

amento 
Diffondere la partecipazione al potere — Per una nuova poli
tico, urbanistica — Le alternative a&lla pianificazione — La 

\ , funzione del P.C.I., dei sindacati, delle masse 
\ 

Nostro inviato speciale 
' MILANO, marzo 

Con I'architetto Giancarlo De Carlo 
i tevii che affrontiamo sono quelli, 
di carattere tecntco-politico, legati 
alia definizione di una prospettiva 
sociale di rinnovaynento, di cui del 
resto si discute largamente nell'at-
tuale campagna elettorale. 

D. — Che cosa ne pensa delle di
scussion! sulla programmazione che 
sorgono dalla stessa formula del 
centro-sinictra? 

R. — Non si pud dichiararsi ^over-
sari di una politico di centro-sinistra 
e della programmazione economica. 
Del resto, tutti ormai concordano 
sulla nec^zsita di una programma
zione: i liberali, costretti a ricono-
scere che le numerose strozzatii.e 
dell'economia capitalistica non pos-
sono essere risolte se non attraverso 
una calcolata distribuzione degli in-
vestimenti; i democristiani e i social-
democratici, persuasi che non si pud 
ulteriormente procedere verso il be-
nessere economicq senza un coordi-
namento delle iniziative e una piit 
ordinata distribuzione degli sforzi; 
le sinistre, che per loro intrinseca 
necessita ideologica, non possono non 
essere per il Piano. 

Ma e importante definire gli ob-
biettivi del Piano perche e proprio 
su questi che si verificano le diffe. 
renze di fondo. Io credo che Vobbiet-
tivo del Piano debba essere duphce: 
incrementare il benessere e diffon
dere la partecipazione al potere. 
Senza il secondo fine, il primo ha 
un valore assai limitato e non pud 
aversi una programmazione progres
siva e di sinistra se i due fini non 
sono simultaneamente pzrseguiti. 

D. — Che cosa significa cid, in 
termini concreti? 

R. — Incrementare il benessere 
significa aumentare la capacita pro-
duttiva delle imprese e ridurre le di-
seconomie. Diffondere la partecipa
zione al potere significa chiamare alia 
discussione e alia elaborazione degli 
obbiettivi, e alia loro realizzazione 
tecnica, tutte le forze che nel Paese 
hanno un peso determinante. In pri
mo luogo iSindacati e tutti gli organi 
di gestione del potere che gia esi-
stono o che debbono essere sollecitati 
a formarsi nei centri di produzione 
proprio perche la programmazione 
si attui. Questa partecipazione avreb-
be come risultato non solo Vinter-
vento di forze fresche e attive, ma la 
possibility di un controllo efficace 
sugli effetti della programmazione, 
in modo da ripartire con omogeneita 
i benefici di un rinnovamento strut-
turale. 

D. — Nel campo dell 'urbanistica, 
quali ripercussioni si avrebbero, di 
questa nuova organizzazione del po
tere? 

R. — Le ripercussioni sarebbero 
molte. Oggi si verifica un perenne 
slittamento, oltreche una distinzione 
formate, tra la politica urbanistica 
centrale e la politica urbanistica loca
le. Questo slittamento provoca non 
coincidenza di obbiettivi ed inade-
guatezze di mezzi e, percib, sislema-
tici fallimenti nei risultati. Ovvia-
mente, le due scale, oltre a non es
sere omogenee, sono anche incomuni-
cabili; manca, cioe, un anello di me-
diazione che risolva il problema del 
coordinamento tra i due diversi li-
velli. La Regione pud essere Vorgano 
piu adatto a compiere questa azione 
di mediazione e di sutura agendo da 
filtro delle iniziative urbanistiche 
centrali e rafforzando le iniziative 
locali, con Vattribuzione di funzioni 
e strumenti piu adeguati e piu agili. 

D. — Sul tema delle Region!, come 
Lei sa, c'e una impostazione, ormai 
comune al l 'attuale schieramento di 
centro-sinistra, che perora la f o r m a 
t i o n * di giunte regional! - omoge

nee » al potere centrale. Anzi, la DC 
6ubordina la creazione delle Regioni 
a questa « omogeneita ». Che le pare 
di questa impostazione? 

R. — A me pare che sia sbagliata. 
Io vedo maggiori vantaggi dalla crea
zione di giunte regionali non « omo
genee », proprio perche determine-
rebbero situazioni dialettiche, occa-
sioni di competizione, possibilita di 
confronto, con gli orientamenti del 
governo centrale, non solo utili ma 
indispensabili. Le sinistre hanno gia 
avuto a scald comunale la possibilita 
di create alternative al potere cen
trale. Dove questa possibilita e stata 
utilizzata — nelle grandi citta — i 
ristiltati sono stati fecondi. Su scala 
regionale, le occasioni potrebbero 
essere piu solide ed esemplart, so-
prattutto' nel settore della politica 
urbanistica, dove sarebbe possibile 
elaborare alternative di pianificazio
ne in un ambito di corretta ed effi
cace opposizione. 

D. — Quali sono i problem! plO 
urgent! da risolvere nei confront! 
delle attualj strutture delle citta? 

R. — Oggi le citta riflettono Vor-
dine di una societa classista e il peso 
degli mteressi che la dominano. La 
tendenza dell'urbanistica conservatri-
ce e di perpetuare questa situazione, 
escludendo dal centro urbano le de-
stinazioni che non « rendono » c, per 
esempio, tutta la residenza che non 
raggiunga un altissimo livello econa-
mico. L'urbanistica moderna piu. pro
gressiva tende a rovesciare questa 
situazione e a demistificare tutte le 
costruzioni ideologiche — come quel-
la comunitaria, quella dei quartieri 
autosufficienti o delle citta satelliti 
— che tendono alia razionalizzazione 
di uno squilibrato stato di fatto. 
L'obbiettivo piu progressiva e demo-
cratico della urbanistica moderna e 
quello di organizzare la struttura ur-

L'archit f t to G I A N C A R L O D E CAR-
LO, uno Jflei piu af fermati e combat-
tivi architetti i tal iani , e membro della 
commigjsione tecnica del piano inter-
provinciate di Milano ed e particolar-
mentyesperto in problemi urbanit t ic i . 
Auto/e di numerosi studi sul tema 
d e l l / sviluppo eeonomico e della pia-
nifi /azione urbanistica, co l labora tor 
d i / C a s a b e l l a » e di a l t re riviste d'ar. 

i tettura, e professore di - Element! 
irchitettura » al ia facolta d'archi-

fettura deli 'Universita di Venezia. 

\ 
bana in modo che tutti possano 
godtre dei vantaggi della citta senza 
subdue gli svantaggi. 

D. -V Come si pud raggiungere 
questo rinnovamento? 

R. — Previa di tutto attuando una 
energica politico suite aree che ridu-
ca la speculazione edilizia, che con-
trolli il plusvalore sulle aree fabbri-
cabili, che giunga^alla formazione di 
demani. Poi attuando una politica 
amministrativa che at{ribuisca ai pro-
prietari i costi di uroanizzazione — 
oggi sopportati soltanto aalla colletti-
vita — e che riduca i cos{i sociali, 
cioe tutti gli sprechi dovuti all'in-
sufficienza delle infrastmtture\{stra-
de, trasporti, comunicazioni, ecc.) 
e alia cattiva distribuzione delle\t-
trezzature (scuole, ospedali, tempo Ih 
bero, ecc), che provocano forti dise-\ 
conomie e grandi sacrifici aella 
popolazione, costretta per esempio a 
spostarsi per varie ore ogni giorno 
tra I'abiiazione e H posto di lavoro./ 

D. — Quali compiti ha dinnanzi la 
prossima legislatura, in mater ia ur
banistica? 

R, — La prossima legislatura'do-
vrebbe, a mio parere, ripartire' dal-
Vesame del progetto per una-nuova 
Legge urbanistica, preparato/dal mi-
nistero Sullo e insabbiato nella legi
slatura passata da numerose resisted 
ze conservatrici. Nel nostro Paese 
sono attualmente^tn QOT»O prasforrna- • 
zioni oggettive di" tale'importanza e 
dimensione da rendere improrogabili 
i problemi dell'organizzazione dello 
spazio. E questi possono essere of- . 
frontati soltanto/se si imposta una 
coraggiosa poliftca urbanistica. At-
I'origine di questa politica deve es
sere il problefna del controllo d'uso 
del suolo urbano, che non pud in 
alcun modof essere lasciato alia spe
culazione .privata. 

D. — Come giudica I'azione del 
comunistl In mater ia urbanistica? 

R. —p Le azioni che i comunisti 
hannoffinora svolto in materia urba
nistica sono a mio parere caratteriZ' 
zatefda una notevole incertezza. Salvo 
alcuni casi particolari oerificatisi nel-
le/grandi citta, non si pud riconoscere 
nell'attivitd del Partito comunista una 

Ainea di coerenza con le piu aggior-
fna'te tendenze della cultura e delta 

prassi urbanistica. 
Per esempio, deve essere constde-

rato costruttivo e concreto Vatteggia-
mento del PCI verso la Legge Sullo, 
positivo ed esemplare quanta e stato 
fatto dall'Amministrazione comunale 
di Bologna in materia di pianificazio
ne comunale. Invece e da considera
te superficial e demagogico il voto 
di consenso all'dlienazione del Patri-
monio INA Cosa. In un momento in 
cui tutti gli sforzi debbono essere ri-
volti all'acquisizione del controllo del 
suolo, la ridistribuzione di un ingente 
demanio di aree, cost faticosamente 
acquisito, rappresenta per lo meno 
un'azione politica insensata. 

D. — Le sembra che I'attuale 
schieramento di centro-sinistra sia 
in grado di attuare una politica di 
rinnovamento nel settore urbanistico? 
- R. — L'attuale • schieramento di 

centro-sinistra potra attuare una poli
tica di rinnovamento nel settore ur
banistico solo se allarghera la parte
cipazione e il controllo di questa 
politica a tutte le reali forze del Pae
se. E come ho detto all'inizio, alludo 
alle formazioni politiche che — come 
il PCI — sono piu a sinistra dell'at-
tuale schieramento governativo e, in 
particolare, ai sindacati. Io credo che 
la sinistra italiana abbia la possibili
ta di svolgere nel settore urbanistico 
un ruolo di estrema importanza, ma 
solo se non sard divisa potra essere in 
grado di determinare in questo setto
re quelle riforme di struttura di cui 
it nostro Paese ha urgente bisogno. 

Paolo Spriano 

AlTUniversita di Roma 

La polizia blocca la 

facolta 
occupata 

La grave operazione per invito del Ret-
tore — Gli studenti di architettura sono 

decisi a proseguire la lotta 
j - 1 

II nolo economista/polacco e arrivato ieri a Milano 

Conferenze di Lange in Italia 
E* in Italia Teconomista 

polacco Oskar Lange, uno 
dei massimi studiosi marxi-
sti di scienze economiche nel 
mondo e fra i piii noti esper-
ti dei problemi della pianifi
cazione e dello sviluppo eeo
nomico. per tenere una serie 
di conferenze nei maggiori 
centri di studi economic! del 
nostro paese. Ieri sera a Mi
lano Lange ha avuto il pri
mo incontro, alia Casa della 
Cultura, con intellettuali ed 
estimatori italiani, mentre 
oggi terra alia Universita 

Bocconi una lezione sui prin-
cipi della pianificazione in 
Polonia. Mercoledi e giovedi 
rinsigne studioso sara a To
rino, e nei due giorni suc-
cessivi a Roma, quindi a Pi
sa, Bologna, ancora Milano, 
Firenze, di nuovo a Roma, 
dove terra le ultime due con
ferenze, la prima all'Istituto 
Gramsci, la seconda all'Uni-
versita, il 6 aprile. 

La visita di un uomo di co-
si alto merito scientifico 6 un 
avvenimento importante nel
la vita culturale italiana, e 

impegna infatti. nel colloquio 
e nello scambio di idee con 
Lange, i massimi esponenti 
della nostra scienza econo
mica, che accoglieranno e 
accompagneranno 1'iilustre 
ospite. 

Oskar Lange, che e attual-
mente ordinario di Economin 
Politica alia Universita di 
Varsavia (nonche vice pre-
sidente del Consiglio di Sta
to polacco, deputato e acca-
demico), ha insegnato fra il 
1939 e il lf»45 in varie uni
versita americane, divenendo 

anche cittadino degli Stati 
Uniti, e in seguito, riacqui-
stata la cittadinanza polac-
ca, e stato per due anni dele-
gato permanente della Polo
nia presso il Consiglio di Si-
curezza delle Nazioni Unite, 
nonche ambasciatore a Wa
shington e a Mosca. Egli ha 
fatto parte, fra la fine del 
1961 e il febbraio successivo, 
del comitato dei dieci esperti 
deirONU che ha redatto la 
nota c preziosa relazione sul
le •» Conseguenze economiche 
del disarmo ». ' 

La polizia ha blocca to la 
facolta di architettura di 
Roma occupata dagli studen
ti. Un iitto cordone di agen-
ti di PS e di carabinieri non 
permettc a nessuno di entra-
re negli edifici. Si puo solo 
uscire. 

Dentro, gli studenti archi-
tetti hanno deciso di conti-
nuare Toccupazione, mentre 
oggi scenderanno in sciop'e-
ro di protesta, in tutte le fa
colta, studenti, assistehli e 
professori incaricati. Di fron-
te alia sede universitaria di 
via Gramsci sostano in con-
tinuazlone centinaia di gio-
vani universitari: tramite al-
toparlanti l'opinione pubbli-
ca viene informata delle ra-
gioni della agitazione, men
tre volantini vengono distri-
buiti ai passanti. 

E' da sei giorni che gli 
studenti architetti hanno OL-
cupato la facolta. Fino a ie-
r^la polizia si era limitata a 
sbrvegliare l'edificio ed a 

'"control la re l'identita di colo. 
rcKche entravano. Verso le 
ore\J5 di ieri agenti di PS 
e carabinieri hanno blocca-
to gli ^iccessi. « Nessuno pud 
piu enlfttre — ha dichiara-
to un fuhzionario di poli
zia — quesro e I'ordine che 
noi eseguiamo^u mandato 
del Rettore». TE nessuno e 
piu entrato. Sono\stati bloc-
cati all'ingresso dejla facol
ta anche alcuni insegnanti, 

;'gli afcehitetti Lenci, 'Aymo-
*ninb e Quilicir l'on.' Cianca e 
le delegazioni dei movimenti 
giovanili e dei sindacati che 
dovevano partecipare ad un 
dibattito promosso dagli stu
denti sul tema: < Rapporti 
fra universitari e mondo del 
lavoro *. L'incontro avra luo
go ugualmente questa matti-
na alle 10,30 nella sede del-
l'ORUR alia citta universi
taria. L'intervento della po
lizia, sollecitato dal Retto
re, ha suscitato immediate 
vivaci proteste. Una delega-
zione di studenti, accompa-
gnata dai compagni Giunti 
e Cianca, e formata da gio-
vani radicali, socialist!, co
munisti e democristiani, si e 
recata dal sindaco per chie-
dere il suo intervento. Nel
le altre facolta universitarie 
si raccolgono migliaia di 
firme in calce ad un docu-
mento di solidarieta con gli 
studenti architetti. 
• I giovani che occupano la 
facolta sono decisi a non ce-
dere. Ma non hanno scorte 
di viveri. Gli studenti han
no annunciato che, per ri-
fornirli, useranno un elicot-
tero. " 

L'occupazione, che • dura 
ormai da sette giorni, e sca-
turita dalla precisa coscien-
za de l l ' invecchiamento e 
della inadeguatezza dell'at-
tuale tipo di insegnamento 
e di strutturazione universi -
taria. Si tratta di adeguarr 
gli studi alle esigenze di svi-

' luppo democratico del paese. 
ai suoi nuovi problemi con-
nessi con la pianificazione 
urbanistica e la programma
zione economica. Progetta-
zione e composizione non 
possono essere piu disgiunti 
dai problemi di fondo del 
paese; ne l'urbanistica puo 
limitarsi ad esercitazioni ac-
cademiche su piani regolato-
ri validi in astratto (su que-
ste basi si fonda oggi l'insp-
gnamento), ma devono le-
garsi all'analisi dell'ambien-
te circostante. alle questioni 
dei trasporti, del potere de
gli enti locali, dell'ordina-
mento regionale. 

L'universiita — affermano 
gli studenti in un loro docu-
mento votato ieri mattina — 
superando l'artificioso distac-
r.o dai problemi posti dal par
se. deve operare delle scel-
te criticamente determinate. 
in piena autonomia, con la 
capacita, quindi. di inserirsi 
nella realta. Essi rivendica-
no il loro diritto ad inter-
venire democraticamento nel 
determinare tali scelte e chie-
dono, a tale scopo. la istitu-
zione (sulla base di una rap-
presentanza composta da do-
centi, assistenti e studenti) 
di un Consiglio didattico che 
abbia lo scopo di program-
mare e coordinare l'attivi*a 
della facolta e di commissio-
ni paritetiche che, all'inter-
ne degli istituti organizzino, 
sulla base dei corsi, la ricer-
ca scientifica. Gli studenti 
hanno - gia individuato due 
tlloni di ricerca (pianifica
zione territoriale e problema 
dell'abitazione) che possono 
essere element! di studio nei 

f 

due istituti di urbanistica 
di composizione. 

II corpo accademico ha fl-
nora risposto negativamen-
te a queste richieste ed ha 
minacciato la sospensione e 
la invalidazione dei corsi 
Milla base di un articolo di 
un vecchio regolamento, lo 
stesso che fu usato da Carlo 
Alberto nel 1846 per giusti-
ricare l'intervento della ca-
valleria nell'Universita con-
tro gli studenti. Tale artico
lo, successivamente abroga-
to, fu ripristinato dal fasci-
smo. Non e quindi casuale 
che il primo invito rivolto 
alia polizia ad intervenire 
contro gli studenti architetti 
sia venuto giorni fa dal gior-
nale missino di Roma. Ed e 
scandaloso che Rettore e po
lizia ne abbiano seguito il 
consiglio. 

Malinovsky 
giunto 

in Indonesia 
GIAKARTA, 25 

II maresciallo Malinovsky, 
ministro della difesa dell'URSS, 
e giunto questa mattina in ae 
reo a Giakarta per una visita 
di dieci giorni, su invito del 
governo indonesiano. 

Durante il suo soggiomo in 
Indonesia, il maresciallo Mali
novsky visitera Giava e Bali 
in compagnia del "ministro del
la difesa nazionale dell'Indone-
sia. gen. Nasution, capo di stato 
maggiore delle forze armate. 

Per accedere al ia ' facolta di architettura gli studenti romani hanno dovuto esibire 
i libretti a un nuovo genere di « controllo ri >. 

\ 

Domani in tutta Italia 
X 

Gli operai 
studenti 

Siberia 

\ 

in sciopero 
\ 

La decisione annunciata a Torino dal-
I'Associazione al convegno sul ^dirit

to alio studio per chi lavora »s 

Dalla nostra redazione 
- MILANO, 25 

Dopodomani, mercoledi, i 
lavoratori-studenti di tutta 
Italia, che frequentano i cor
si serali, effettueranno uno 
sciopero generate disertando 
ovunque le lezioni. La deci 
stone, annunciata ieri a To
rino al convegno sul « dirit
to alto studio per chi lavo
ra > organizzato dalla CGIL, 
e stata prcsa dalla associa-
zione degli studenti serali 
che ha i suoi punti di forza 
a Milano, Torino e Firenze 

Lo sciopero di mercoledi 
prossimo, che e stato precc-
duto da. una serie di scioperi 
effettuati in alcune citta del 
Nord, in particolare a Mila
no, k stato proclamato per 
rivendicare una profonda ri-
forma dei programmi dei cor
si serali ed una serie di misu-
re che consentano ai lavora 
tori-studenti di affrontare gli 
studi con minori difficoltd e 
di conquistare un posto nuo
vo nell'ambito dell'azienda 
dove sono occupati. 

II problema dei Javoratori 
studenti. alcune centinaia di 
migliaia in tutta Italia (oltre 
60 mila a Milano, 25 mila a 
Torino), deve essere visto 
nel piii vasto quadro delle 
modificazioni strutturali, nel
le nuove tecniche che hanno 
rivoluzionato c messo in cri-
si le tradizionali qualifiche e 
posto quindi al sindacato — 
como faceva rilevare tcri a 
Torino il responsabile delta 
commlssione giovanile delta 
CGIL, Cahlo Bcrnti — la esi-
genza di un adeguamento an
che sul piano dell'addestra-
mento professionale che eli-
mini gli attuali sguilibri. 

Le scuole serali teciuco-
pro/essionali, particolarmente 
diffuse nei centri industrials 
del Nord, che assorbono il 
90% della popolazione sco-
lastica al di fuori dell'attuale 
ordinamento scolastico, per il 
modo come sono strutturate, 
consentono una preparazione 
motto limitata e settoriale. 
Accade cost che, dopo aver 
frequentato mesi di studi, a 
proprie spese e rnn propn 
sacrifici fisici e finanziari, i 
lavoratori-studenti si trovano 
in possesso di un diploma di 
specializzazione che servird 
loro soltanto per svolgere 
una funzione determinata 
nell'azienda dove lavorano, 
senza possibilita di altre pro-
spettive. 
. Da questo tipo di scuola 

traggono quindi vantaggio 
solo gli indusfriali e i datori 
di lavoro in generate, i 
quali, appunto, subordinano 
strettamente i programmi al
le loro esigenze produttive. 
Salvo poi ad attingere a pie-
ne mani nelle casse dello Sta
to e dei comnni per il sov-
venzionamento dei corsi. 
i La lotta intrapresa dai la
voratori-studenti tende a da
re al problema una soluzio-
ne, che con una profonda 
riforma dei programmi, in-
quadrata nella riforma gene-
rale scolastica consenta loro 
di conquistare un posto nuo
vo nell'ambito dell'azienda in 
cui lavorano e a rafforzare le 
strutture scolastiche statali, 
riducendo i sacrifici fisici e 
finanziari che oggi sono ri-
chicsti a coloro che frequen
tano le scuole serali. 

S. p. 

Cambiato 
il corso del 

f iume Jenisey 
La gigantesca impresa servird a far sor-
gere la piu potente centrale idroelet-

trica del mondo 

Dalla nostra redazione 
-MOSCA, 25 

\ T r a ieri e oggi, dopo il 
brillamento di 6 tonnellate 
d i \esp los ivo distribuite in 
178\unicol i , lo Jenisey, uno 
dei pru grandi fiumi siberia-
ni, haNcambiato corso; non 
lontano ija Krasnoyarsk, • le 
sue acque^gi infrangono ora 
contro i pikjni di cemento 
armato de l la \d iga che ali-
mentera la piiNgrande cen
trale idroelettricaMel mondo. 
' Soltanto un anno ̂ fa entra-

va in attivita sul Volga la 
centrale di Stalingrado della 
potenza di 2 milioni e mezzo 
di Kw. ma gia il suo record 
era oscurato dalla erigenda 
di Bratsk, sull'Angara, che 
alia fine di quest'anno svilup-
pera 4 milioni e mezzo di Kw. 

E dopo Bratsk ecco 1'atto 
di nascita della centrale di 
Krasnoyarsk che fra qualche 
anno, con i suoi 5 milioni di 
Kw.. alimentera le Industrie 
di questa promettente zona 
siberiana. , ' 

Bratsk. Krasnoyarsk e Ir
kutsk sono altrettante tappe 
della industrializzazione di 
quel vasto territorio compre. 
so fra lo Jenisey e il • suo 
affluente Angara, dove le 
ricchezze naturali recente-
mente sconerte, aprono enor-
mi orospettive alia industria 
sovietica. Non a caso. accan-
to a queste tre idrocentrali 
in costruzione. se ne stanno 
gia progettando altre quat-
tro: due sullo Jenisey (a 
Spian e a JeniseisM e due 
snU'Aneara (a Ust-Ilrninsk e 
a Boeuciarsk'). E proprio aui. 
del r c t o . il piano ventennaln 
ha collocato uno dei maggiori 
centri della c terza base tec
nica > dell'Unione sovietica, 
la paranzia del suo sviluppo 
eeonomico ulteriore. 

La centrale idroelcttrica di 
Krasnoyarsk ha quindi un 

doppio significato: quello, dL 
ciamo cosi, letterale, espres
so dalla-sua colossale poten
za "energetica, e quello piu 
implicito nel suo collocarsi 
nel piano ventennale di svi
luppo definito dal « program-
ma > come il piano che aprira 
la via alia nascita della socie
ta comunista. ' 

Anche per questo, a l l 'awe-
nimento odierno e stata data 
qui una importanza • ed un 
rilievo d'eccezione. Alle 10,50 
di questa mattina. nel mo
mento in cui le acque dello 
Jenisey prendevano un nuo
vo corso. Krusciov si e messo 
in contatto telefonico col di-
rettore del cantiere di Kra
snoyarsk per felicitarsi con 
lui e con i lavoratori che ave-
vano realizzato I'impresa. 
- La diga. che unisce le due 

rive dello Jenisey, e lunga 
oltre un chilometro ed alta 
130 metri. pari ad una casa 
di 50 piani. A destra della 
diga sorgera 1'installazione 
vera e propria della centrale. 
con le sue 12 turbine (dteci 
in attivita permanente e due 
di scorta) della potenza di 
500 mila Kw cir.scuna. ca-
paci quindi di produrre 20 
milinrdi di Kwh. di elettrici-
ta all'anno. A sinistra sara 
costruita una grande chlusa 
per assicurare la continuazio. 
ne della navigabilita del 
fiume nei due sensi. Nel mesi 
di piena. le otto bocche di 
scarico aperte nella diga, per-
metteranno un flusso cTacqua 
di 14 mila metri cubi al se
condo. Le turbine, costruite 
a Lenincrado. saranno avvia-
*e a Krasnoyarsk attraverso 
il oannle d"l Baltico e la co-
«:iddetta « Via del Polo > flno 
n>'e foci dello Jenisey, p e ^ 
che nessun mezzo terrestre 
avrebbe notuto trasportarle 
a causa delle loro dimension!. 

Augusto Pancildi 


