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Un'ipotesi dei geologi riproposta per lo studio della struttura del l 'Antart ide 

il megacontinente 
Un gigantesco mosaico a forma di uovo che si suppone contenesse metà della terrafeima 
Come avvenne lo smembramento - La rotazio 
l'Himalaya e i monti della Nuova Guinea - Oro, 

ne dei continenti - Come nacquero le Ande, 
diamanti e uranio sotto i ghiacci del Polo Sud 

« Gondwana » è II nomo stor ico con cui I musu lman i 
designarono una vasla zona montuosa al centro d e l l ' A s i i 
an le r lo re (da l nome del popolo ~ I Gontlf — d i e un lem 
pò l 'ab i tava) I l nome è s l l t o assunto dal geologi per 
ind icare I Ipotesi di un unico cont inente comprendonio la 
t e r r a fe rma de l l 'emis fe ro mer id iona le Sul l 'a rgomento pub 
buch iamo un ar l l co lo del l 'esperto soviet ico prof M Ravic 
fo rn i toc i da l l 'agenz ia Novosl l 

Già eia tempi remoti gli sin 
diosi avevano notato delle 
coincid n / e sorprendenti t ra 
le coste dell Afnca e quelle 
del Brasde Non solo la g ran 
de f ra t tura quasi ad angolo 
re t to della costa brasi l iana 
t rova completa nsponden7a 
nella linea sinuosa dell afr ica 
ali altezza del Golfo di Gm 
nea ma anche più a sud di 
questi due punti ad ogni spor 
gen/a della costa brasi l iana 
co rnsponde un golfo di for 
ma analoga sulla costa a l n 
caria 

Nel 1912 lo scienziato tede 
sco Wegpner tentò di spiega 
l e questo fenomeno c reando 
la teoria dello spostamento 
dei continenti Secondo tale 
t e o n a , l 'America del sud 200 
mUioni di anni fa si t rova 
va nelle immediate vicinanze 
dell Afnca e nel corso di mol 
te centinaia di milioni di an 
ni costituì con essa un ani 
co blocco Solamente alla fi 
ne del periodo giurassico (cir 
ca 150 milioni di anni fa) il 
blocco si divise in due narti 
In seguito nella prima metà 
del periodo cre taceo ve oc ne) 
eorso di alcune decine li mi 
boni di anni) queste m r t i si 
mili a giganteschi blocchi di 
gin ìccio galleggianti si adon 
tanarono g iadua l r ren te I una 
da l l ' a l t ra Tra esse si foimò 

l 'Oceano Atlantico che in segui
to sepa rò l 'America del Nord 
da l l 'Europa 

Ma ancora pr ima di questo 
evento, lungo le coste sud-
orientali dell Africa si verlfi 
co una f ra t tu ra globale che 
dis taccò da essa l ' India, l'Au 
s t ra l ia e l 'Antart ide Lungo 
la linea di f ra t tu ia cominciò 
a formarsi l 'Oceano Indiano, 
gemello dell 'Oceano Atlantico 
In effetti se immaginiamo 
menta lmente di unire tutti i 
continenti dell emisfeio meri 
dionale e 1 India essi a ssume 
t a n n o la forma di enormi biz 
z a r n pai ti di un unico gigan 
tesco « mosaico » a forma di 
uovo Questo t mosaico » con 
una superficie di quasi 74 5 
milioni di chilometri quadra 
t i , che quindi costituisce esat 
t amente la metà della t e r r a 
ferma del globo t e r res t re fu 
denominata dagli studiosi 
< Gondwana » 

Innanzi tut to par le remo del 
c a r a t t e i e centrifugo sorpien 
dente per la sua regolari tà 
del movimento delle sue parti 
dal eentro di gravi tà del su 
percontinente L'America del 
sud per esempio si spostò 
lentamente vei so ovest l'Afri 
ca un pò più ad est ed in 
fine l'India a n o i d e s t CJuan 
lo più piccola era la pai te A' 
Gondwana tanto più ' s s a si 
era al lontanata dal centro di 
gravi tà dell ex continente Ec 
co perchè dunque 1 India è ri 
sul tata lontana dal centro con 
una distanza mass ima Gli 
spostamenti fuiono a c c o m p i 
gnati anche dalla rotazione 
dei continenti In seguito a 
ciò l'Africa e l 'America del 
sud risultarono disposte lun 
go la linea dei mendiani l'Au 
stral ia al contrario si colle 
gò lungo quella dei paialleli 
e I Antartide si estese soltan 
to In una meK e occupò lo 
spazio vicino al Polo Sud 

I movimenti centrifugo iota 
tori furono la causa d e l l o i o 
genesi sui t e n i t o r i dei conti 
nenti L'India si avvicinò con 
tutta la sua massa ali A s n 
dando origine in tal modo 
alle più alte ca tene a pieghe 
che esistono sulla T e n a i 
monti dell Himalaya 

A c.msa dello scontro con 
l 'antica p ia t ta fo ima dell Ocea 
no Pacif ico fu sconvolta la 
linea a n t e n o r e dell Amenca 
del Sud ed in tal modo eb 
bero origine le giandiose An 
de Ali me l ica le stesse ' ' ause 
portarono alla ioi inazione dei 
monta della Nuova Guinea 
(ora sono s p a i a t i dall Austra 
Ùa da un m a i e molto picco 
lo) Dal movimento congiun 
to dell Antai t ide e dell A u s n a 
Ha a sud si ong inò la ca
tena montagnosa della Nuo 
va Zelanda, la ghir landa di 
isole a sud dell Australia Ana 
Ioga origine ha la piccola ca 
tena delle montuose isole del 
le Piccole e Grandi AntiUe, 
che si s epa ra i ono dal blocco 
sud a m e n c a n o a causa lei suo 
movimento ad ovest 

Perchè ed in qual modo si 
verificò lo smembramen to di 
Gondwana' Puit ioppo non c e 
una risposta piecisa ' pe ic iò 
alcuni scienziati pongono in 
dubbio 1 esistenza stessa di 
Gondwana) La maggior par 
te degli studiosi tut tavia r t i e 
"o che la f ra t tura iniziale si 
sta verificata a causa dei mo 
«menti della mater ia molle 
™H« viscere della T e i r a nel 
™ manto, Lungo le linee del

la f r a t tu r i sf-Oigò dal manto 
il magma fuso che rnssodan 
dosi aumentò la superficie 
del fondo oce in ico Ciò portò 
alla esplosione del fondo ed 
in seguito anche allo sposta 
mento di continenti 

L aumento del fondo ocea 
meo dovuto , Ila mater ia del 
manto fu la causa principale 
de] distacco lei continenti 

Neil i i s e m i e degli scien/ a 
ti a c c i n t o alle prcne "eogra 
fiche di il osi lenza di Gond 
« i n a vi sono molti fatti geo 
logici che provano che fli ni 
t u i h continenti dell emisfein 
mendiona le ei ino uniti 1 a ca 
r a t t ens t i ca più notevole d ' I le 
p ia t tafo ime gondwane è costi 
tinta dalle loio coper t ine lor 
mate da uguali depositi con 
t inentah depos t i o n / z o i ' i i 
menle con abbondanti - t r i t i 
di carboni come pure da cor 
pi e coltri s t iat if icati di ba 
salti 

Le se l le di masse scdimen 
tose e cubrMiifeie hanno i n a 
definizione comune — « for 
mazione c o n e l a t n a di Con 
divana > Su Gondwana il eli 
ma subì npeti ih e br icchi 
c i m h n m e n t i d i p p n m a si de 
terminò un i emoto congel i 
mento ma al momento della 
f ra t tura Gondwana si t rova 
va ad alcune migliaia di chi 
lomotn dal l 'emisfero meridio
nale Alla vigilia del disgrega 
mento di Gondwana sul ter-
r i tono dell a t tuale ghiacciaio 
an ta r t i co c rebbero le felci ar
boree ment re in India e In 
Afnca crebbero le conifere 

L' importanza scientifica del 
problema di Gondwana non 
può essere sot tovalutata Essa 
spiega la posizione a t tuale dei 
continenti e degli oceani la 
loro origine ed il loro svilnp 
pò pai ticolai mente nei con 
fini dell 'emisfero meridionale 

Non meno importante è lo 
studio di Gondwana per la 
scopei ta dei giacimenti dei 
mineial i In effetti se i con 
finenti di Gondwana nanno 
una s t iu t tu ia geologica simi 
le questo significa che essi 
hanno lo stesso complesso di 
minerali E realmente nelle 
viscere della T e r r a esiste un 
par t icolare complesso gondwa 
no Si t r a t t a di minerali di 
u ianio e di t o n o di r a m e e 
di nichel di ricchissimi giaci 
menti di oro e di diamanti 
nonché di innumeievoh giaci 
menti di minerali di ferro e 
di cai bone Basti dire che il 
60% del l 'u ianio dei paesi a l e 
girne capitalistico il 95% dei 
diamanti e più della metà 
d e l l o i o vengono estrat t i nei 
paesi gondwani Ceco petchè 
gli studiosi di Leningrado col 
i abo ia lon dell Ist i tuto di Geo 
logia dell Artico che studiano 
a fondo la geologia d e l l ' i n 
ta r t ide sono vivamente in 
teressati al pioblema di Gon 
d w i n a Se ve iamente 1 Antar
tide occupava una posizione 
cent ra le nell 'ipotetico conti 
nente di Gondwana nel suo 
sottosuolo deve allora t rovar 
si un complesso gondwano di 
minei ali 

Nonostante che gli indizi 
e n e a l i esistenza di giaci 
menti di minerali nell Antar 
tide siano per oia ancoia re 
la t ivamente pochi (ciò e dnvri 
to i l io spesso s t ia lo di ghinc 
ciò che nasconde agli occhi 
degli studiosi il 9 i% del ' « n i 
t ono del continente) r è ragio 
ne di s u p p o n e che esistano 
molti giacimenti sotto le 
montagne di ghiaccio che cui 
gono il continente e che si 
estendono quasi fino al cen 
t io del Polo Sud Infatti la 
estensione delle ca tene mon 
tuose del l 'Antart ide è di alcu 
ne migliaia di chilometri il 
che permet te di far assegna 
mento sulla scoperta di già 
cimenti di mineiah non sepol 
ti sotto le l as t i e d' ghiaccio 

M. Ravic 

UN u n n o RADDOPPIO — 
I n i t e s o r o di 11 espi I H a " e t 
co una regola eli I' ^ ' ' t i 
oliti 1\ W 'V litui i}" >• H' 
\< Un •> tu p r i m o ed - ; ini l an 
n o •, o r < D o p p i l c o p p i i ili 
j iunc io ali uni mari ali lift l'i 
la i i icoiisislcii^fi de i Icsfi !rr 
i o l r j a n t n d i » i m m c i i - I O I I U 
ciuci lo di B i c e V a i o l i soiniiUM 
Lo la poi cr a di idei c'ir hi 
7)nr gnu rom i paìiLdiuu ini 
si lut i d i Aligli' ™ No d i c i 
non t i c u l m o a corni l i i n o r i t 
riiudutiri cianci p u m i ! pt ' i i l i l l i i 
di l i n c i l a siili sci Olitili siti /io 
IIP lo sp< " l ' i t i l o litui liti l i " " 
IldlO l l tss l l l l t fll IH»-.! ' ! ' " 1 
t nn_ i li li • di i m i m i »! no 
a m i ol i l a i oppia Siili a \ ir 
lan ! t ! n I a ' ! ' ' ' " ( ' s ' " ' ' ° 
erti -.ciufi d i i l ' i ' i o pili i ' ! tlf ih 
miel i t i n o m i m i P o l e i V i n s m i ) 
K i m i a i lo ' « ! d i m o s t r o ! " ni 
t , u t s i a p u n i t i p u t ì ! » ' " ' i! ' ' ' 
I n o - i i u m u o » ul l t l i i l t i r n 
l o s i e d i l i d i B i c e Vti lori i 
m t i s l o ed e r i m a s t o ni Hill i la 
s ut i fastidiosa I n i io l i ! i S i n 
peggiorale l inc i le le corcogra 
Iti, e sono b r u i t e p e r f i n o le 

S ' z incar di pili cito nella scor-

L'analogia fra i profi l i della costa brasiliana con quella africana 
(Golfo di Guinea) — raffigurata nel grafico — è uno dogli 
elementi su cui si basa l'Ipotesi del continente Gondwana 

Scienza e tecnica 
in breve—— 

Galassia e nebulose 
Por lo stililo ilo UH no di uni »ili-.iin o I uni nebulosi 

di ni In -,i in lo//1 m o u s s i s i uni ' i s l n ast ionimici meclnnto 
I ns i n i / n i n o li 'i sco m i iiji scienznti occone c u o i un mese 
Onolo I n n o m mi /os i s u i l n i n n o nokiolm. nte (hi mimo 
ni ini d o m a i n e istillilo d i M i n i Mutuos i in do'l ossen i to i o 
isliolisico di Hun ikinsk in URSS 

I ippiiotch j dio esili miniente p iocro m suri h Inni no 
sili di lo 'ge t to (issili Ino su ins i lo pe i ton to I infoi unzione otle 
miti uene quindi intiotlotti in uni micchmi c i l coh tnco Dopo 
un oi i e mezzo , s s i loimsce il n ultilo finale sotto fonila di d i t a 
di «uclrln s o i e li li li limosità ut i l i g i h s s n o noli i nebulosi 

Da quando parliamo 
1 uomo p u h di o h e mozzo ni bone di anni Gli scienziati 

sovietici ninno n , m i n t i oiiosll conclusione dopo uno studio di c 
schele n del sin miope il nostro m u n i t o do I ol i dolh p ti i 
l o sluilin hi poimcsso li l e c i t i l e che in essi cr ino chi i n nome 
s luppiti i cenili issot iti ì l h p u o h n t i c o l l t l 

Lo spazio marino 
Uni c i n n u ' m por i n r e i c i not<li spizi miun i di pilenziah 

so t inzo modit un ntosr he possimi i is i i l 'no utili nelh curi di 
mi litio umi l i t si l i h n c n l i lecontemenle negli US \ 

Il puniti obiettilo li questo p io iaamnn e costituito dalli 
r iceici di nuovi menti teiapeulic t u t t i d i l l i f lou e dilla fauna 
m i n i l i l imili t imonte | or m i ali aica dei Ciraihi 

1 viri cinipiom un volta raccolti e conson i t i singohrmente 
a secondi dei casi in toima congelati essiccata oppure mimeis 
in un liquido quale Ic lmolo vengono esaminati da un giuppo 
di scienznti che li so topone a molteplici analisi di laboiatono 
per i cee i t i rne 1 -Ulti ita biologici in relazione alle malattie umane 
a comincine dall attiviti antibatterica 

Oltie ille csploiazion nel mai dei Cartibt si sta pianificando 
la r i ca l i t i di repeiti sottomarini anche noli aiea del Pacilico 
compiei! lento le isole chilo Filippine e la Glande Bur l e rà Coni 
lini dell \ustraha 

Contro l'invecchiamento 
La f imi i leinizlomle icquis t i l i dal < Gciovital 113 > wr il 

t n t t imcn to e h piofilissi dei lenomom d imecclnamenlo e dime 
s t n t i thl Ionissimo aumento delle tichioste che pioiengono Illa 
I tominn d l ' l e s to io Nei l%9 lo espoi laziotn sono ntlcloppiVo 
nspetto ili inno p i m i ed una evoluzione simile si pievede per 
il 1970 

1 nce i c i t on dell istituto di g o n a t m di Bucaiest hinno re i 
lizzato un nuovo rnedicinile donominito Geroscleran Sottoposto 
a tutte le piove di laboiatono di ricci e \ spr intentalo e clinica 
il nuovo m e d i c m l c ha dunosti i to un efficacia supenoie n coite 
affezioni specifiche ateioscleiosi celebrale tuibamenti della me 
moria 

Una vasta esposizione al Museo delFOrangerie di Parigi 

DA ENSO MERE: 
IL CONTRIBUTO FIAMMINGO 
ALLA PITTURA MODERNA 
I centri artistici di Bruxelles e Ostenda tra il 1880 e il 1914 — L'« espressioni
smo fiammingo » in anticipo su quello tedesco — La rivista « L'Art Moderne » e 
il simbolismo — L'« Entrata di Cristo a Bruxelles » è il più violento « manifesto » 
che mai abbia trovato l'arte moderna — Le maschere antiborghesi di Ensor 

Kftil nrnimì r fi 

James Ensor: a L'Intrigo », 1890. A destra: o L'entreta di Cristo a Biuxelles» (particolare) 1888 

< L art flamand d Ensor à 
Permeile » è una vasta esposi 
zione presentata al Museo del 
lOrangene di Parigi e che 
nentra nel novero delle ndon 
dardi esposizioni diplomatiche 
che da qualche anno punteggia 
no i calendan dei musei pari 
gmi In genei e gli imperativi 
piotocollan delle lelazioni cui 
tuiah giustilicano in questi 
casi la poht ca del a gran 
deur a scapito di un imposta 
zione scientifica o quantomeno 
didattica e informativa (un 
esempio ne fu la lecenle espo 
sizione dedicata ali arte pò 
lacca) 

Pui nascendo in questo conte 
sto I attuale mostra consociata 
ali a i te fiamminga e centtata 
su alcuni glossi nomi come Fn 
sor Van Rysselbeighe Pei me 
ke ha il vantaggio di presen 
tare invece delle pletoriche 
' panoramiche ' un pei lodo ero 
mus icamen te nstretto compie 
so tra I ul'uno ventennio del se 
colo scoi so e il primo del nove 
cento Pei lodo che trovo in Bel 
gio e in paiticolare nei centri 

di Bruxelles e di Ostenda un 
terreno smgolai mente ricco di 
apporti cultuiali che ebbeio qui 
una precoce nelaboi azione e an 
ticipaiono quelle nceiche che 
alcuni anni pai Unii furono al 
loiigine dell l i t e moderna in 
Cuiopa 

A partire dal 11180 infitti Bui 
xelles in pai t icolne ebbe un 
ruolo di pnmissimo p i n o nelh 
elaborazione di un mov imenlo 
che si veniva affeim m lo su 
piano emopeo il Simbolismo e 
più genencamente nelle ncer 
che di nuovi moduli cu l lunh 
sia nel campo lotici i n o che (1 
guiaflvo Ne) IMI [ncque una 
nuova n v i s d t i \ i t Modeinet 
che cnstallizzò questi niovi 
union legato i quest i m z n t i n 
nel 188<1 fu cost i tut i 1 « \sso 
dazione dei Venti s (« Los X \ ) 
che divenne un unpoitinte mo 
mento di lusione e di colli g ì 
mento nell inibito delle avan 
guaidie che s t iv ino inscenilo 
in Eutopa (le esposizioni a 1 
nuall oiginizzite thl mov men 
to ebbeio in questo sui o un 
ruolo di pi uno pi ino) Nd un li 
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vello più locale uno dei centu 
di pìaboiazione delle nuove u 
cerche fu un villaggio nelle vi 
cinanze di Ganci Laethem ^auit 
Maitin dove si stabili una co 
munita d artisti cho diede vitn 
in due riprese (nel 18'JH e poi 
nel 1901 fino igli inizi della 
guerra nel 1()11) ad una sol 
ta di Pont "\ven belgi 

Fu qui che I « espi < ssionismo 
fhmmingo t t io \ò h MII culh 
attraverso aitisli come il smgo 
lare pittoie Van de Wocstwie 
(che alla mosti i dell Or ingo 
ne è pi esonte con um seno di 
gnnd i dipinti eli mostnno una 
s t i a m conf'uen/i di elementi 
pie suiif il *ìti r d un esptes 
sionismo popohitsco veti ito di 
spunti «candidi» e « naifs ») 
0 \]hett SeiVTCs Cd cui esprcs 
sionismo toiv^ e ematico ebbe 
tuttavia un molo impoitanto a 
livello enopeo) o ancoia ì) più 
noto sciilloi o Minne col suo 
m serab lismo rnistichoGt!iaiite 
Con 11 acconcia i ipiosi si tra 
\ ano i L u Ibi m Pei mei t rhe 
l o t o la [in it i più posscn e (lei 
gì uppo d fi meo a lui du^ta 
\o De Muet da h oria pm 
aneddot a e st ns b le ilU no 
vii i che m l i mei i anch\ i o a 
boi andò il eli ippo cubista O 
incoia in d n Mei ihe il cui 
espiess t mirilo robusto o san 

uigno r issai piossuno \ Per 
n u l e f i n ben più eclettico e 
cosmopo ita nei ilici unenti che 
si tn l l cenno a moduli del 
1 espiess onisn o tedesco — Ma 
cke in pul icola ie — e mi) tat 
di al s irienlisino) 

Al con io delia mosti a recta 
no torti nqiiG le due pei sona 
tifa di l nsor o di Pei mei e P 
itti a\ i i Imo che q i-d e Ow 
Intono ' d le i o il m i nti os 
e i/ il t 11 i p I ì li n un li 

<|iif sto n i >fl i i u t o un i 
t stmpl f ^a/mic ad allo lu t i 
lo l ititi ect i irsi di ima \en i 
tea si i mboui i sp°sso di sui! 
^ei menti « ) o i > h n > (con sfLI 
ma m e che v nino talora d il 
« poiolaiesco > ad un e populi 
sino » pm o meno esplicito) e 
di un espi edon i smo vio'etito e 
feroce trovano nella loro opo 
la un momento particolarmente 
felice 

La peisonalità estrosa di En 
sor offie un esempio suggesti 
vo della presen7a di una cui 
tuia legi 'a ad un naturalismo 
spoglio e antiietonco e di un 
suo supci amento attravciso una 
interpieta7ionp della real'à in 
chiave fantastica e visionaria 
I suoi dipinti tra il 1810 e ti 
1885 seminano voler anah?/are 
in piofondita con una vena 
poetica soLlile e miinnstiea pie 
m di una i sp'een » amaro e 
leggoinKnte tionico lo scenai io 
oppi unente e chiuso degli t che7 
soi» della piccola boighesia di 
Ostecida e Biuxelles (i) sugge 
stivo e disperato « Apiòs midi 
a Ostende » e t La Dame som 
b i e » del 1881) Nello stesso pe 
nodo minano le prime < ma 
schere » t iadmione in eh ave 
giottesca dello stesso ambien 
te sociale giungendo col IftflS 
ali esplosone fantastica e fero 
co della bhs fenn t F ntrata di 
C usto a Biuxp'ios» il più vio 
lento * ma lift sto» che mai ab 
bn tio\ alo 1 arte modoina 

Con nole\ole anticipo su'le 
convulsioni (talora assai più vel 
let t ine) ('(1 espiessiotusmo na 
to dal mov in itilo tedesco s Die 
Miuekci (1005) e anche sulle 
tibeita ospiessive del movimen 
to < l nive » in I lancia tali 
espenen7o possono pei mettere 
un oiscorso assai s imolante sul 
va ine — ed t limiti - di un 
tei mine dai confini vaghi e dal 
sii'iif t a ' o ambiguo come quel 
lo di « h i essionismo s> I es -o 
s / one dod cata ali ^Lspievsio 
n s n n eutopoo» che il VU^eo 
1 \ r te Mod ina di P m g i ha an 
intimalo pn il con ente mese 
li insc io ip'-nietfe \ un LOII 

t ipto duri lo tra ì deh ton 
< id boi oi fin * di tale te-rn io 
b o prr ss tri sti ted s bi e ai 
e an i nj. io net u hr ->he >, 

^ o som i n e in I tropi F 
i i pili a nenie i i H l o 

dove con un notovol » aiUic 
\ crono opin ' I sprp - on suo 
n t e liov ir coi pò sen a amb 
gin sottinl si « patite ,tlti » o 
a con i mi tichogglanti in una 
più tenesti e vona 11> po'are > 

Liura Molvano 

l ' U n i t à / domenica 3 maggio 1970 

Programmi Rai-Tv 

domenica 3 
TV nazionale 
11 00 MPSSP 

12 00 Una b irarr,) una co 

munita 

12 30 Sct tcvocl 

13 30 Telaqlornale 

11,00 A come agr'ooltura 

15 00 Ripieie dirette di un 

avvenimento aqonlstlco 

17 00 La TV del raqazzl 
Verso I avventura Migl i 
la Gorilla 

18 00 La domatura e- un al 

tra rosa 

19,00 Telegiornale 

19 10 Calcio 

Cronaca tegistrata di un 

tempo di u m partita 

19,55 Telegiornale sport 

Cronache del partiti 

20 30 Telegiornale 

21 00 TBI Francesco Ber 

tola7zi Investigatore 
t,a puntata di stasera si 
intitoli < Ramno a mano 
irmata P Questa volta 
Bmohz7i 6 chiamato ad 
iRire per scagionare un 
n g t / / o dilla accusa di 
aver parlecipato a una 
np ina organi?zata d ì tre 
banditi case ieco di un 
paesino della Ciociaria 

22,00 Pross imamente 

22,10 La domenica spor 

tlva 

23 00 Telegiornale 

TV secondo 
1700 Ripiosp diiPtto di 

iwon impnt i aqon st i r i 

21,00 l elorjiornale 

21,15 fcettpvocl sera 

22,15 Cinema 70 
L iiKontio di questa sera 
avrà come protagonista 
\lberto ^ordi C in prò 

gì anima anche un servi 
7io di VI mi i/io Ciscavilla 
sul < giallo » francese m 
rapiorto ali lutontica m i 
invita [^ i n i t m s t c sono 
stito guato a Parigi 

22 50 Prossimamente 

Albero Sordi 

Radio 1° 
G ornalo radio: ora 8 1 J 15 

20 23 6 M i l l u l i i i o mi si co lei 
G 30 Musiche dello riomomcni 

7 20 Musiti) «sorriso 7 3Si 
Collo cvanyclltoi « 30 Vila noi 
cannili 9i Musico noi ordi i 
9 30i Mosso 10 30i Clnndo 
Dfliussy 10*15 Ferino In tnu 
nica 11 35 II Urcolo dc\ <jo 
tutori) 12 Contropimnto 12 28i 
Votrlna di Hit Paratici 12 43i 
Qudriloj i l lo 13 l b Quoti pome 
risalo 15 10 Pomerlualo ron 
Mina 17: Parata di stcllot 
IBt 11 concerto dofla tlomcnl 
ca 19 Qui Gino ciao 19 30i 
Interludio musicale) iO 20i 
Ascolta si fa sora 20 25i Qat 
to quattro) 21 15t VInaoio In 
Alriea 21,30 Concerto 22i 
I solisti 22 25) Piacovolo 
Aacolio 22 45 Prossiinomento 

Radio 2° 
Giornale radio oro 7 30i 

8 30 9 30 10 30 11 ^0 
13 30 10 55 19 30 22 05 
2*1 6 II mal' iniero 7 40 Ql 
(lardino B tempo di musicai 
8 40 II manyiodischi g 35s 
Gran uiricta 11 Chiamate Ro 
mo 3131) 12 Anteprima sporti 
12,30: Pai Il io doppiai 13 II 
Gambero, 13 35 Julto boxi 
14,30i Voci dal mondo 15i Lo 
placo II classico? 15 30 Un 
disco per I estole 1G La Cor 
rida 17 Musica e sport 18 40i 
Aperit ivo In musica 1 D , 1 3 I 
Staserò siamo ospiti di , 20 15i 
Albo d oro della lirica 71 10) 
Radio ma'jlo 21 35i Le lavo 
Iosa storia del ci co 22 15 
L eijoìsia 23 05 Buonanotte 
Curopo 

Radio :r 
Oro 10 Concerto di aportu 

ra 11 15 Presenza reliyiosa 
ncllp musica 12 20 Le Sonato 
a tre di Arcangelo Corelli 13i 
Intermezzo 14 rol l i Muskì 

14 15 Le orchestro sintoniche} 
15,30 La morte di Dan toni 
17 40 Discoaraha 18 45 Pa 
ginn aperta 19 15 Concerio 
della sera 20 15 Possalo e 
presente 21 II Giornale del 
Terzo 21 30 In che giorno 
verrà 22 30 Rivista delle ri 
viste 

La settimana radio-ti) 
Il Consuelo S U P P L L M F N r O RAI TV con i piogi mimi d c l h &cllmi,in,i l a t t a t o l o 

visi\ ì a i l icoh e noti/idii da Lullo il mondo sa i a pubblicato nel numcio eli domani 
lunedi 

AUDACE COLPO DEI SOLITI IGNOTI - lunedi, TV, 1°, ore 21 
Seguendo la pili scontata ìegola commeicia le questo film — l u m a i o pei a l l io da 

Ninn i Loy — o un t o n l a l n o di n p e t e i e il successo meguagliato dei «Solili ignot i» di 
Monicolli Vi i i l i o v i a n o infatti Vitlono Gassman Renalo Sa lvadon Claudia Ca idmale 
Nino Manfredi l i b e l l o Min già I piotagonisti si limitano a p a s s a l e da Roma a Milano 
i ipctendo o tentando di n p e t e i e meccanismi comici del p i a n o film 

SEI PERSONAGGI IN CERCA D'AUTORE • martedì, IV, 1°, ore 21 
l a commedia di Luigi Pnande l lo viene p iescn la la nella l e i s i o n c cui ala da Gioigio 

De Iu l lo con 1 mle ip ie taz ione di Romolo Valli Elsa Albani e Rossella Falk C u m 

MARCOVALDO *- venerdì, T, 2°, ore 21,15 
Seconda puntala della ndu7ione televisiva dei 1 acconti di Italo Cali ino i ca l i / pa t i 

eh Manlio Scalpelli e due l l a da Giuseppe Bennati Intel pi eie pnnc ipa le e Nanni Lcn 
insieme ad Arnoldo Foa e Dilli Pei ego 

DOPPIA COPPIA - sabato, TV, 1°, ore 21 
Seconda sei ala con le imitazioni di Alighiero Noschose accanto al quale si es ib iscom 

Rciiniin Power Massimo Ranieii e Bice Vaioli L ospile d o n o i e d o w e b b e ess»io 
Ciilbcil Becaud 

CITTÀ-DI FIRENZE 

' XXXIIi 
MAGGilÒ MUSIGALÉ 

'TINO 
,' ENTE AUTONOMO DEL TEATRO COMUNALE 
5 MAGGIO- 30 GIUGNO' 1970 ; r \ 

M i n lesUzioni 
vane 

30 aprilo / ?9 giugno 
Il BIENNALE 
INTERNAZIONALE 
DELLA GRAFICA 

29 maggio / 7 giugno 
MOSTRA 
CINEMATOGRAFICA 
DEDICATA ALL'OPERA 
DI RENÉ CLAIR 

1 g unno 
TAVOLA ROTONDA 
SULLOPERA 
DI RENÉ CLAIR 

SMO 0 ugno 
CONVEGNO 
INTERNAZIONALE 
DI STUDI 

l ano Ira le due ouorn 
(impegno ed evasiorc) 

DOCUMENTI 
DEL MOVIMENTO 
INTERNAZIONALE 
DADA (1916 1966) 

Opere 
Opero bal lo Balletti 
e Teatro drammatico 

5/9/14/17 magg o 
LA VESTALE 
di G Spontini 

6 8/21/24 maggio 
LES BICHES 
di F Poulenc B Nijinska 

APOLLON MUSAGÈTE 
di I Slravinsky G Balanchme 

LA GIARA 
di A Casella A M M Mois 

8/50 nngg io 
IL COCCODRILLO 
di V Bue In 

21 31 magq o 3 o ugno 
TROIS OPÉRAS MINUTE 
di D I ' Il a i d 

LA VOYANTE 
di H S i u g i e l 

RELACHE . FNTR'ACTE 
( [ b l f B Ch i r 

^ f i n r n o l'6/11 giugno 
PERSÉPHONE 
di I btr w n'ky 

LENFANT 
ET LES SORTILÈGCS 
di M Ravcl 

10 nang o 
PIERRE BOULCZ 
Orchestra del l BBC 

11 magqio 
COLIN DAVIS 
Orchesiia della BBC 

12 maggio 
EUGENE ORMANDY 
Orclieslra di Phi l ide lphi f l 

13 ma ,g ci 
EUGENE ORMANDY 
Otc l i cs ln di Pi i-idelph i 

15 t ingo o 
CLAUDIO ABBADO 
Oic e n i e C i o 
oel Teal o I l la ocala 

16 a n o 
RICCARDO MUTI 
Orci e Ir Ì o Co 0 
del I I l i o 0 I tus calo 
Fiorer-l i o 

19 m i o } 0 
MAURIZIO POLLINI 
p n n si I 

n3 manq o 
TRIO DI TRIESTE 
QUARTETTO ITALIANO 
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