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Raccolfe in un volume le«Cronache»» 

sellimanali di Bruno Zevi 

Chi ha tradito 
I'urbanistica? 

Un'opera intensa di divulgazione e ag-
giornamento culturale - La caduta della 
illusione connessa al centro-sinistra - Le 

condizioni politiche per la riforma 

Viaggio in URSS sulla via dell'«oro nero» azerbajgiano 

Manca, alia raccolta dclle 
Cronache di Architettura 
di Bruno Zevi pubblicate dal 
"54 ad oggi sull'Espresso (di 
cui sono usciti solo gli ulti-
mi due volumi nella Univer
sale Laterza, VI e VII vol. 
L. 2.300 cad. e un volume 
di indici generali) un bilan-
cio conclusivo critico di 15 
anni di battaglia politica 
combattuta senza mezzi ter
mini mediante queste Cro
nache di concorsi, convegni, 
interventi architettonici ed 
urbanistici, di scioperi per 
la casa e programmi di go-
verno. 

Ma forse, mettendo tem-
poraneamentc il puntq in 
una vena che fluisce inin-
terrotta, l'Autore ha inteso 
porgere al lettore stesso, 
attraverso una rilettura svin-
colata dalle contingenze e 
in grado di confrontare pro-
posizioni e risultati, la pos
sibility di una conclusione 
critica gia con la pubbli-
cazione di questi due volu
mi che abbracciano gli anni 
•65'70. 

Sono gli anni dell'unifica-
zione socialists, alia quale 
Zevi contribuisce vivacemen-
te anche dalle sue colonne. 
Gli anni della ripresa delle 
illusioni degli urbanisti che, 
pur frustrati dalle vicende 
della legge Sullo, sono di-
sposti a dar fiducia al nuo-
vo centro sinistra con un 
ministro socialista ai lavori 
pubblici; gli anni nei quali 
sembrava che con la legge 
167 iniziasse in Italia un pe-
riodo eflettivo di pianifica-
zione e Zevi, a proposito dei 
programmi 167 per Roma, 
scriveva (Giugno '66 € Pez-
zi di citta per il centro-sini
stra*): «L'esperienza ro-
mana & servita anche a sfa-
tare il difFuso scetticismo 
suite capacita italiane di 
compiere imprese urbanisti-
che a largo raggio ». E ri-
portava esultando le pro-
messe del ministro Mancini: 
«II punto critico e passa-
to, e si pud giungere ora al 
discorso piu compiuto che 
si riferisce alia legge urba-
nistica. Questa e l'occasione 
opportuna -per affermare, 
avendo altre volte esposto 
le ragioni che hanno giusti-
ficato, a mio avviso, il rin-
vio della presentazione del
la legge urbanistica, che e 
venuto il tempo per la sua 
approvazione da parte del 
consiglio dei Ministri». 

Quando poi, nel giugno 
•67, si discute il decreto leg
ge che diventera la famige-
rata 641 per I'edilizia scola-
stica, la stessa che ha bloc-
cato per anni la costruzione 
di scuole, e l'opposizione di 
sinistra si batte per un suo 
radicale mutamento, le cro
nache registrano trionfal-
mente «le scuole dischiu-
se agli utenti», solo perche 
entrano nelle Commissioni 
giudicatrici dei piani di syi-
luppo universitari esperti in-
dicati • anche » dalle rap-
presentanze studentesche. 

Bisogna pero dire che ben 
presto le illusioni riformi-
stiche cadono, e le cronache 
cominciano a rispecchiare 
(gennaio '68) la disillusio-
ne • o quanto meno la per-
plessita > con la quale « gli 
architetti italiani esamina-
no il contenuto di quei pro-
legomeni alia riforma urba
nistica annunciati dallo stes
so ministro Mancini in tono 
mesto e quasi apologetico •. 
Sino a sfociare nella rabbia 
dei traditi che si sono ac-

A BOLOGNA 

Artisti 
italiani per 

la resistenza 
palestinese 

I I Comitate Italiano di so-
lidarieta con I! popolo pale
stinese, nel qaadro della sua 
attivita di diffusione e di 
sostegno della causa palesti
nese, ha organinafo una 
(nostra di pittura a Bologna 
nelle sate di esposizione del 
Museo Civico Archeologico 
(via dell'Arctiiginnasio, 2) 
messe a disposition* dal Co-
mnnt. 

Questa manifestation*, al-
lestita con opere donate de
gli artisti, e unimportant* 
testimonianu della solida-
rieta del mondo della cal-
tara alia causa national* ed 
antimperiallstica che nraov* 
H popolo palestinese. L'inl-
ilativa e legate ali'altra che 
II Comitato ha gia realii-
lato nei mesi scorsi. * che 
intende proseguire. dell'ac-
quisto di material* sanitaria 

- per I'organinatlone sanita
ria palestinese Red crescent 
Society. La nwstra restore 
aperta fin* al I I gennaio. 

corti che « per distrarre gli 
elettori si emanano leggi-
ponte e si formulano stan
dards diretti a mascherare 
la politica del laissez-faire >, 
per cui Zevi dichiara, nel 
febbraio '70, a proposito del
la formazione del nuovo go-
verno, che « i lunghi elen-
chi di punti programmatici 
negli accordi governativi non 
convincono piu ». 

E' il pcriodo degli attac-
chi piu vivaci alia politica 
governativa della casa (« 11 
Ministero delle baracche 
pubbliche») alia «banca-
rotta delFiniziativa pubbli-
ca nel settore edilizio>; le 
cronache registrano la crisi 
della Gescal, dell'Ises, con 
la polemica sulla ricostru-
zione in Sicilia nella Valle 
del Belice e la denuncia del-
l'intervento pianiflcatorio pa-
ternalistico dell'Ente. 

II resoconto delle realiz-
zazioni urbanistiche europee 
ed americane oltre che ope
ra continua di divulgazione 
culturale e un'occasione per 
nuovi attacchi all'immobili-
smo della situazione in Ita
lia, « unico paese in cui non 
si attuano, e neppure si 
progettano, nuove citta. To-
tale impotenza urbanistica 
con le ben note conseguen-
ze dell'indiscriminato am-
pliamento delle metropoli e 
della sadica dilapidazione 
del paesaggio ». 

L'urbanista, dunque, si 
sente tradito. Si intrawedo-
no qui i tratti tipici di un 
modo di < fare urbanistica > 
che sono anche i tratti che 
contraddistinguono piu in ge
nerate una concezione del 
ruolo tradizionale dell'intel-
lettuale, aggiornata secon-
do modelli tecnocratici. La 
< riforma » e in sostanza un 
prodotto culturale, il cui 
disegno spetta agli speciali
st!, gli intellettuali, appun-
to. Questi ultimi la trasmet-
tono poi ai politici cui spet
ta la realizzazione del dise
gno. 

Quello che e profonda-
mente, e drammaticamente, 
assente da questo quadro e 
lo spessore politico specifi-
co di una battaglia, come 
quella per la riforma urba
nistica, che incida sui rap-
porti di forza sociali, la ca
pacita di concepire la rifor
ma come prodotto cultura
le si, ma che si qualifica co
me tale solo se viene robu-
stamente innervato nella lot-
ta politica che e condizione 
imprescindibile per la sua 
attuazione.' Di questa lotta 
sono protagoniste le forze 
di classe, sono protagoniste 
le masse. 

Proprio per questo, men-
tre analizza le ragioni che 
hanno impedito l'attuarsi di 
una nuova Iegislazione ur
banistica, Zevi e indotto a 
sostenere considerazioni che 
sono un vero e proprio ce-
dimento, la premessa di uno 
sbocco apparentemente rea-
listico, in realta opportum-
sta. «Dal '63 in poi, la ri
forma urbanistica e stata 
sconfitta perche si basava 
su due illusioni; che il neo-
capitalismo moderno, nel 
processo di razionalizzazione 
produttiva, fosse disposto a 
rinunciare aU'anacronismo 
della rendita fondiaria; e 
che, sottraendo alia macchi-
na edilizio-immobiliare la 
molla di tale rendita si po-
tesse continuare a marciare 
con lo stesso ritmo>. Da 
qui la proposta di un grup-
po di urbanisti socialisti al 
Convegno INU-ANCI a Bo
logna (marzo *70) di pseudo 
riforma urbanistica, come 
unica riforma possibile, se 
non si vuole toccare, come 
non si vuole, il neo capita-
lismo italiano, con le sae 
esigenze di prof.tto, i suoi 
equilibri, le sue calcolate 
irrazionalita. 

Cosl, di fronte al falli-
mento delle speranze rifor-
matrici depositate nel cen
tro-sinistra, le Cronache de
gli anni "70 registrano due 
tipi di atteggiamenti. Da 
una parte avallano il cedi-
mento realistico all'equiva-
Iente in urbanistica di una 
sorta di politica delle cose. 
Dall'altra scoprono la inevi
table delusione di chi, an
che attraverso la Iente tecno-
cratica, attribuisce alia cui-
tura e aU'operare intellet-
tuale uno status privilegiato. 

Inevitabile diventa allora 
rifugiarsi in una specie di 
psicoterapia, come il solo 
rimedio possibile per chi 
non voglia affrontare la re-
visone critica dei presuppo-
sti politici sui quali quella 
cui tura si fondava. «Oggi, 
qualsiasi speranza di riscat-
to si affida alia coscienza 
delFinsicurezza • scrive Ze
vi nell'aprile 70. E trasfor-
ma cosl Tinizio di una pro
posta autocritica in un ea> 
so di patologia della vita 
affettiva. 

Novella Sansoni 

Una cittA artificiale 
nell' isola del petroUo 

MAR CASPIO — Le case dei tecnici ed opera! dell'isola arllf iclale i Sassi di petrollo », a quattro ore di navigazione dalla terraferma 

A quattro ore di 
navigazione da Baku* 

La storia della base 
comincia nel 1948. 

Dalla prima torre 
di trivellazione ai 
tralicci sui quali 
poggiano strade. 

abitazioni e negozi. 

La casetta «Rocce nere» 
dai cento colori. 

4500 addetti ai lavori. 

In centinaia di pozzi 
il 60 per cento della 

produzione 
deirArzebajgian. 
Gli spettacoli del 

Bolscioi per gli abitanti 
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La piu pescosa laguna d'Europa rovinata dagli scarichi industriali 

A CAGLIARI SI MANGIA 
IL PESCE AWELENATO 

I pescatori hanno denunciato la Rumianca, l'Eridania e la Silius - La protesta nei giorni di Natale - La 
produzione ittica si fe ridotta in quattro anni di quasi l'80% - L'effetto di«insaponamento » e I'au-
mento delle malattie gastrointestinali - L'interrogazione di Pirastu e la dichiarazione di Cabras 

Dalla nostra redazione 
CAGLIARI. 4. 

A Cagliari si mangia pesce 
awelenato. E' una veccbia 
storia, che si ripresenta in 
manlera drammatica ed allu-
cinante ad ognl lotta dei pe
scatori dello stagno di Santa 
Gilla contro lo inqulnamento 
delle acque provocate dallo 
scarico dei detrltl chimlci del
la Rumianca e df altre Indu
strie. Chi fa le spese di que
sto awelenamento progressi-
vo sono i nuclei poveri della 
popolazlone. Dicono i sanitari: 
le malattie gastro • intestina-
li sono aumentate di circa il 
30°/o. II rapporto con 1 pesci 
alia «plastica» pescati nello 
stagno e evidente. E' da anni 
che 1 pescatori di Santa Oilla 
si battono contro l'inquina-
mento della laguna. 

Dopo la abolizlone della 
aquarta regia» (che veniva 
a taglieggiare in modo insop-
portabile il reddito del pesca-
tore). awenuta con la legge 
regionale del marzo 1956. eia-
no state poste le premesse di 
un potenziamento del compen-
dio ittico in una larga parte 
dei suoi 2-100 ettarL Invece e 
seguito l'abbandono, e via via 
la trasformazione della grande 
valle naturale di pesca in ba-
cino di scarico dei collettorl 
di acque sporche e di residui 
industriali di ognl tipo e na
ture 

Macabro 
arrosto 

I pescatori hanno tentato 
tutto, volantinaggio, cortei. 
manifestazioni. per capovolge-
re la situazione. Qualche anno 
fa un centinaio di pescatori 
e sfllato silenziosamente fino 
alle porte del grande palazzo 
della Regione. Di fronte agli 
ingressl di cristallo vennero 
deposte cassette di pesce av-
veler^to. In terra furono pre-
parati una decina dl fuochi 
su cui I pescatori cucinarono 
in una graticola un macabro 
arrosto. L'odore. quasi fetico, 
del pesce «plasticato». si in-
nalzd fino alle finestre dei re-
sponsabili del govemo regio
nale. Ha neanche questa 
drammatica cerimonia riuscl 
a convinoere le « autorita » del 
centro sinistra. 

La battaglia del pescatori. 
comunque. non si e mai fer-
mata. Nei giomi di Natale. II 
comitato di agitazione costi-
tuito dopo affollate assemblee 
nella sezione comunista Rina-
scita del quartiere S. Aven-
drace. ha riempito alcuni bi-
doni di acqua sporca dello 
stagno e 11 ha regalati al sin-
daco democristiano awocato 
Lino Lay. Dal controllo del 
campioni. e stato aocertato 
che le acque hanno ragglunto 
un altissimo grado di inqulna
mento. 

n oomune di Cagliari — gra-
zie soprattutto alia battaglia 
sferraU dal PCI. dal PSIUP 
e dal PSD'A. nell'assemblea 
clttadlna — ha quindi sporto 
denuncia contro ignotl. I no-
mi degli «ignotl» vengono in
vece fattl da una denunna 
del pescatori: i responsabiU 
sono la societa Rumianca (so-
stanze plastiche), la societa 
Eridanla (lavoraxlone della 
bletola), la societa Silius (la-
vaggio del minerali), che han
no 1 loro scarichi nella tagu* 

Un momenfo di una recente manlfestaztone di profestn de] pescatori sardi a Cagliari: por* 
tano cest« di pesce awelenato dagli scarichi • marciano insieme a studenH «d opera! 

na di Santa Gilla. H Procura-
tore della Repubblica dr. Vil-
lazanta ha iniziato le indagi-
ni. mentre 1 comunl di Caglia-
ri, Assemini e Serramanna 
hanno diffidato tutte le Indu
strie dallo scarico di detrltl 
chimlci nello stagno. 

Le indagini della magistra-
tura dovrebbero riuscire a 
rompere l'assurda situazione, 
che coinvolge non solo il lavo-
ro di alcune centinaia di pe
scatori, ma anche la salute 
della citta di Cagliari e del 
centri vicinL Vi e un preclso 
materiale di indagine a cut 
rifarsi, esibito dal nostro con> 
pagno awocato . Francesco 
Macls in consiglio comunale. 

Tra il 1965 e il 1969. 11 prof-
fessor Cottiglia e 11 prof. Ma-
xia, dell'universita di Caglia
ri. svolsero una analisi delie 
acque lagunari di Santa GiUa. 
I risultati. resi not! alcuni me
si orsono. sono di una allucl-
nante evidenza. Eccone alcu
ni: la produzione ittica nel 
passagglo dal periodo preindu-
striale a quello industriale ri-
sulta ridotta del 79.4% per 1 
pesci e del 70.85% per I mollu-
schL n calo dei pesci e qua
si totale se riferito ad alcune 
specie, soprattutto pregiate. 
La presenza di spigole e di-
minuita intomo ad una per-
centuale che varia (stagional-
mente) dall'dO fino al 98%. Le 
anguille sono diminuite del 
37,5**, e costituiscono un ca-
so particolare. Si tratta in-
fatti della specie che mag-
giormente resiste agli effetti 
letali deirinquinamento. 

II contagio 
si estende 

Entro una fascia dl 300 me> 
tri dallo scarico della Rumian
ca non e'e traccia di vita, ne 
dl flora ne dl fauna sottoma-
rine. Al limite dei 300 metrl la 
vita e scarsa e stentata: vl si 
trovano vari esemplari dl pe
sce morto. 

Lc caml del pesci — sono 
aempre 1 prof. Cottiglia e ata
xia a parlare — risultano ca-
ratterlzzate da un effetto dl 
«insaponamento », che produ
ce quel sapore che 1 cagllari-

tanl chiamano dl cplastica* 
e che rende il pesce imman-
giabUe. Gli autori deU'indagi-
ne sostengono che ringerimen-
to di questo tipo di pesce 
«produce effetti nodvl di ca-
rattere gastro • intestinale». 

I pesci acontagiatlv uscen-
do dalla zona dello stagno in 
mare aperto mantengono gli 
effetti nocivi per molti mesL 
Si pud concludere — pensia-
mo no! — che i pesci piccoll 
divorati da quelli piu grand! 
estendano il contagio anche al
ia fauna esterna alia laguna 
di Cagliari. 

Ma non e'e bisogno di ag-
giungere nulla alle indagini 
svolte dal due studios! della 
universita. La magistratura sa 
ora a cosa rivolgersi, e non 
resta che attendere una azio-
ne il piu possibile rapida, che 
spezzi questa situazione la 
quale, per difendere il profit-
to dei monopoli che vogliono 
risparmiare sugli implant! di 
depurazione. viene pagata da 
tutta la popolazlone. 

I monopoli che operano alio 
intemo del compendio ittico 
sostengono che «la pesca nel
lo stagno deve f inire », appog-
giati — ed e il colroo — dal 
responsabili del govemo cen-
trale. D ministro della Marina 
mercantile, 11 sardo Manniro-
ni, rispondendo ad una inter-
rogazione del senatore comu
nista Lulgi Pirastu. a suo tem
po ha ccsi confermato: «E* 
vero. gli scarichi delle socie
ta Rumianca. Endania e Si
lius presentano tracce di olii 
minerali e sostanze insolubi-
li che possono rendere lncom-
mestibili 1 pesci pescati nel 
compendio Ittico di Santa Gil-
la. Nel piano di rinascita e pe
ro previsto, per quanto ri-
r r d a la zona dl Santa Gil-

1'impianto di altre Indu
strie le quail emetteranno le 
proprie acque di scarico nello 
stagno. Anal, e previsto che 
la pesca, dato l'esiguo nume-
ro dei pescatori e le scarse 
risorse ittlche della laguna. 
dovra sparire per far posto a 
del consistent! complessi Indu
strial! ». 

La verita e cosl venuta a 
gaila: i pescatori dovran-
no sloggiare; lo Iropongono le 
esigenze dello sviluppo mono-
pollstlco. Nel piano regolatore 
della zona ldustriale, tutta-
via, non eslste nlente del ge-

nere. Esso prevede la costru
zione, al lati dei canali navi-
gabili, di argini e opere tali da 
consentire l'esercizio della pe
sca in quella laguna che pri
ma degli lnsediamenti indu
striali era «la piu pescosa dl 
Europa». I! problema e per-
tanto quello di predisporre del 
programmi affinche lo svilup
po Industriale si concili con 
10 sviluppo dell'attivita pe-
schereccia. La quale attivita, 
si bad! bene, non Interessa so
lo 250-300 pescatori e le loro 
famiglie (e da solo il numero 
e abbastanza consistente). ma 
garantisce lo approwlgio-
namento dl gran parte del 
prodottt Ittici al mercatl di 
Cagliari e dei centri vicinL 

Le scelte 
dei pescatori 

II compagno Ignazlo Cabras, 
presidente del comitato per-
manente dl agitazione. cl par-
la delle scelte dei pescatori. 
nella lunga azione per la dl-
fesa dei loro dirittL «Ultima-
mente abbiamo mandato una 
lettera al presidente. della 
commissione tndustria, il so
cialista on. Dessanay. Gil ab
biamo spiegato gli effetti che 
provocano gli scarichi della 
Rumianca, delia Silius, del-
l'Agip. della Contivecchi. del-
i'Eridania, nelle acque dello 
stagno e in quelle a monte. Ed 
abbiamo chiesto un preciso ed 
Immediato - impegno della 
commissione ad estendere Tin-
dagine sulle Industrie sarde fi
no alio stagno, per constatare 
rinqulnamento e le condizioni 
di lavoro dei pescatori. Abbia
mo chiesto lnfine un Incontro 
tra commissione ed assemblea 
del pescatori, rtvendlcando 
una serie di sanzionl contro le 
Industrie (molte delle quail so-
stenute da contributi regiona-
11 neU'ordlne dl miUardi) che 
non rtspettano la legge del 
1955 la quale prescrive le nor-
me per combattere rinqulna
mento delle acque. Nol abbia
mo la ragione dalla nostra 
parte — conclude il compa
gno Cabras — e vlnceremo 
questa lotta ». 

Giuseppe Podda 

Dal nostro inviato BAKU, gennaio 
Visto dall'aereo il mar Caspio apparc come cosparso di una fitta ragna-

tela nera. Poi, a poco a poco, si scopre una rcte di strade sorrette da tra
licci di acciaio a dieci metri di altezza sui livello del mare. Una immensa 
rete che raggiunge i trecento chilometri di lunghezza e che collega un migliaio di pozzi di 
petrolio ad impianti. stabilimenti. serbatoi. depuratori. abitazioni. uffici. stazioni radio e pon-
tili. Si inizia cosi, con questa visione fantascientifica. il nostro viaggio sulla strada del petrolio 
azerbaigiano in una citta sui 
mare dove la vita pulsa gior 
no e notte, dove le fiamnie 
dei bruciatori illuminano le 
acque. dove le onde della tem-
pesta che infuriano per tre
cento giorni in un anno van-
no a schiantarsi contro le in 
castellature metalliche pianta-
te dall'uomo ad oltre trenta 
metri sott'acqua. Da Baku la 
zona del petrolio del Caspio 
dista quattro ore di naviga
zione. Per raggiungerla, si sale 
su un battello insieme ai pe-
trolieri mentre la stiva viene 
rierr.pita di prowiste. Si ha 
cosi tutto il tempo per fare 
le prime conoscenze e studia-
re i personaggi che si aggira-
no sui ponte. Sono i piu stra-
ni: tartari e circassi, ucraini 
e bielorussi. lettoni e zingari, 
persiani e russi. armeni e geor-
giani, tedeschi e polacchi. au-
striaci, greci e cinesi. La mag-
gioranza, comunque. e costitui-
ta da azerbaigiani. Si ricono-
scono subito per i vestiti ne-
ri, i visi abbronzati dal sole 
e segnati dalle mille fatiche 
di un lavoro che li rende ope-
rai e uomini di mare alio stes
so tempo, per i grossi baffi 
neri e le c coppole > in testa, 
per lo sguardo sereno che li 
rende simili a tanta gente del 
nostro Sud. Si, perche que
sto e il Sud dell'Unione So-
vietica, con tutte le caratte-
ristiche negative di una ar-
retratezza secolare che qui, 
grazie alia industrializzazione 
e al sistema socialista, va ca-
dendo di giorno in giorno. 
- Sui ponte del battello si fra-
ternizza ben presto. C'e chi si 
vuole far fotografare in posa 
accanto agli amici, chi ti chie-
de dell'Italia e chi se ne sta, 
invece, m disparte perche e 
incapace di camminare a cau
sa del pieno di vodka fatto 
poco prima di partire dalla 
terra ferma. 

Nelle isole del petrolio, in-
fatti, 6 proibito I'alcool: quin
di il pieno va fatto a Baku 
nonostante i divieti e le pro-
teste di qualche russo che si 
scandalizza per un fatto che 
a Mosca, invece. e del tutto 
normale. 

Dopo quattro ore di naviga
zione si incontrano i primi 
tralicci. le incastellature me
talliche dei pozzi, le grandi 
piattaforme che si stagliano 
su un mare cupo, ma fortuna-
tamente calmo. La cittik e or-
mai vicina. II pontile comin
cia ad animarsi. 

cLa storia della nostra ba
se sui Caspio — dice uno dei 
tecnici — risale al 1948. So
no stati i pescatori a scoprir-
la perche conoscevano molto 
bene questa piccolissima iso
la che non era segnata nelle 
carte e che poteva essere pa-
ragonata 'ad un grosso sco-
glio. La chiamavano Ciomoie 
Scoli (Rocce oere) perche i 
sassi erano neri e oleosi e 
tutto intorno il mare era co

sparso di grosse chiazze di olio. 
Le notizie sull'isoloUo giun-
sero ben presto nel paese e 
una equipe di geologi. guidata 
dal capo operaio Caverockin, 
inizid le .ricerche. Sull'isola 
venne costruita una piccola 

casa e, successivamente. si die-
de 0 via . al montaggio del 
primo derrick, cioe della pri
ma torre di trivellazione. 

II 7 novembre 1949 da Cior-
noie scoli sgorgd impetuoso 
un getto m' petrob'o. Fu un 
successo senza precedenti e 
per rAzerbaigian si apr] un 
periodo di prosperita e lavo
ro. Si decise cosi di sfruttare 
razionalmente la zona di ma
re e di allargare I'isola ». 

«II compito — prosegue il 
nostro accompagnatore — si 
presentb subito difficile per
che fu necessario trasportare 
da terra una enorme quanti-
ta di pietre. In seguito, i tec-
nid, decjsero di affondare ac

canto all'isola sette vecchi bat-
telli e di costruire su di essi 
le prime basi per l'estrazione 
del petrolio. Vennero poi stan-
ziati milioni e milioni di ru-
bli per sistemare definitiva-
mente la zona e I'isola co-
mincio ad allargarsi divenen-
do una citta artificiale, costrui
ta su tralicci. Insomma, fat-
te le dovute proporzioni sto-
riche e artistiche, una Vene-
zia del Caspio*. 

II battello, ora, e giunto a 
destinazione. Sembra di esse
re sulla terraferma perche di 
fronte a noi c'e una fila di 
palazzine, ci sono strade, ne
gozi e giardini con arance, 
limoni, mandarini e fiori. Dai 
lati del nucleo centrale del
l'isola partono le varie arterie, 
sospese sui tralicci, che si di-
rigono verso le centinaia di 

pozzi sparsi nella zona. E' 
proprio una immensa ragna-
tela di strade che. viste in 
lontananza. sembrano costrui-
te sui pelo dell'acqua; i ca
mions vi sfrecciano ferman-
dosi ogni tanto nelle piazzo-
le costruite per permettere il 
traffico nei due sensi. Passa-
no gli autobus, le autopompe 
dei vigili del fuoco, i camions 
adibiti al trasporto dei mate
rial], le auto che portano i vi-
sitatori stranieri. Insomma c'e 
il traffico di una cittadina di 
provincia, con Tunica varian-
te che qui siamo sui mare, a 
quattro ore di navigazione dal
la terraferma, in un centro 
dal quale nel giro di piu di 
venti anni sono stati estratti 
oltre novanta milioni di ton-
nellate di petrolio e aperti piu 
di 1200 pozzi. 

« NelFisola abbiamo tutto y> 

L'isola Rocce nere conta at-
tualmente 4500 addetti ai lavo
ri tra operai, tecnici e inge-
gneri (ci sono tra tutti, otto-
cento iscritti al PCUS e 450 
alia gioventu comunista) che 
si alternano in varii tumi che 
durano dai dieci ai quindici 
giorni; conta 175 chilometri di 
strade < interne » (gli altri 125 
servono a raggiungere le iso
le di Bakar, Serebrovoskogo, 
Narimanova,. Artiom, ecc). 
Ma il centro direzionale, ov-
viamente, e quello di Rocce 
nere. E* qui — in una caset
ta dai cento colori, dove spic-
ca sulla facciata un ritratto di 
Lenin — che si trova la dire-
zione compartimentale, e do
ve uno dei dirigenti del trust 
petrolifero d spiega la situa
zione del complesso: < Nella 
isola abbiamo di tutto: dalle 
case per gli operai alia scuo-
la tecnica, dal teatro al cine
ma. dalle serre per le aran
ce alia mensa. dall'edicola al
ia libreria, dal negozio di sou
venirs alia farmacia. dalla 
scuola media aU'ambulatorio, 
dalla casa di cultura alia 
centrale elettrica, dai garage 
alle officine*. 

Nei negozi. come abbiamo 
detto, mancano solo gli alcoo-
lici: per il resto. gli approv-
vigionamenti sono piu che suf
ficient}. 

C'e poi un altro aspetto ca-
ratteristico che va rilevato. A 
Ciomoie Scali — cosi ci han
no assicurato i compagni del 
Iuogo — si segue con partico
lare attenzione I'attivita ricrea-
tiva degli operai: il perche e 
facilmente spiegabile: qui la-
vorano persone di varie zone, 
gente che e unita dalla comu-
ne iingua russa ma che ha 
origini e tradizioni diverse, 
gente abituata a Iavorare nel
le condizioni piu difficili: sui 
tralicci mentre infuria la bu-
fera; nei pontili mentre le raf-
nche di vento sfiorano i cento 
chilometri orari. 

Cosi, a rallegrare la vita 
della comunita. ci pensano i 
ballerini del Bolscioi che sono 
gia venuti in tournee al tea
tro delle Rocce nere, a rap-
presentare 71 lago dei cigni 
e Lo schiaccianoci. gli atto-
ri del teatro Kirov di Lenin-
grado e numerosi cantanti ed 
artisti di ogni parte dell'Unio
ne Sovietica. 

II sistema di trivellazione 
Nell'isola, inoltre, si pubbli-

ca un giornale bilingue — rus
sa e azerbaigiana — dove ven
gono illustrati i principali pro-
blemi e avvenimenti legati al-
I'industria petrolifera e alia vi
ta stessa dei lavoratori. 

Ed eccoci ai problemi tecni-
d dei giacimenti del petrolio: 
i giacimenti de! Caspio sono 
eccezional:: nelFanno passato, 
sono stati estratti piu di 13 
milioni di tonnellate di oro 
nero e doe 0 60% di tutta 
la produzione azerbaigiana. H 
petrolio — d spiegano i tecni-
d — una volta uscito dai poz
zi le cui trivelle scendono fi
no a 4 5000 metri di profon-
dita. viene convogliato negli 
apposiu condotti che corrono 
a fianco della < strada » e por-
tato net serbatoi che si trova
no a fianco delle banchme do
ve attraccano le petroliere che 
caricano il grezzo e lo tra-
sportano a Baku: il sistema 
non e dei piu celeri; esisto-
no. in altre parti del mondo, 
condutture sotterranee che ri-
spondono egrcgiamente al pro
blema dd trasporto del greg-
gio. Qui si procede ancora col 

vecchio sistema; ma si intrave-
dono gia i segni di un parzia-
le progresso. Poi. dail'isola di 
Artiom a Baku il petrolio ar
rive con un oleodotto che suc
cessivamente verra esteso al-
l'fsola delle Rocce nere. 

Per quanto riguarda il si
stema di trivellazione, c'e da 
rilevare cbe awiene ancora 
con l'oso dell'energia elettri

ca. Si tratta — come ci han
no fatto notare alcuni tecni
ci ed esperti — di un siste
ma che k. in un certo senso. 
superiore. poiche esisU.no for
me dj scavo a turbina. che ven
gono larga mente usate negli 
Stati Uniti e nella stessa Unio-
ne Sovietica. Ma. per ora. nel
l'isola si sfrutta una vecchia 
centrale elettrica. 

D viaggio prosegue a bor-
do di un camion che corre 
attraverso piattaforme e pon
tili, mentre dai pozzi si sen
te il cigolio delle catene e del
le apparecchiature che lavora-
no 24 ore su 24. A sera, sui 
battello che ci porta a Baku 
c'e il cinema per tutti: e la 
storia dell'isola. dei primi an
ni. dei pionieri che sono mor-
ti sfidando la tempesta per in-
nalzare i derrick. Molti si ri-
conoscono nel film: ridono e 
commentano ad aita voce. Tac-
ciono perd quando sullo scher-
mo appaiono le scene della 
tempesta. con le incastellature 
metalliche che si schiantano 
sui pontili. con le grandi fiam-
mate che si uniscono ai lam-
pi. Sono immagini che tutti 
hanno ben impresse negli oc-
chi quando dagli altoparlanti 
dell'isola vengono lanciati i se-
gnali di allarme: allora si 
scende di corsa dai derrick 
e si prende al volo il primo 
c autobus » che avanza sotto 
gli spruzzi delie onde che si 
fanno sempre piu minacciose. 

Curio Benedetti 
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