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luattro cardinall moderator! del Concilio. durante la messa, prima dell'inizio dei 
^orl. Da sinistra: il card. Gregorlo Pietro Agagianlan, Giacomo Lercaro, Julius Doep-
»r e Leo Suenens. r 

«tutto il resto e eresia» 
mm 

!osi ha detto il cardinale domenicano Browne in polemica col precedente voto dell'85% dei padri 

lonciliari a favore della « collegialitd » - La posizione di Paolo VI, a parte dlcune concession! for-

lali, si avvicina ormai a quella dei conservator! - Gravi conseguenze sui rapporti con le altre chiese 

'ochi giorni prima della 
\pertura del Concilio, in 
le di commissione inca-
ita di definire le prero-

live collegiali dell'episco-
\o in relazione al primato 

papa, il facile spettro 

I l'eresia era stato evoca-
— ancora una volta — 

cardinale domenicano 
Indese Michele Browne, 
tenuto e affiancato da 
\altro domenicano, mon-
lor Luigi Ciappi, teo-

\o del papa e maestro 
sacro Palazzo aposto-

ille istanze e agli e-
idamenti, quasi tutti 

inzati da padri concilia' 
francesi, olandesi, belgi 
ideschi, tendenti a defi

ne inequivocabilmente il 
itto dei vescovi a parte

rre concretamente al go-
rno e alia direzione di 
ta la Chiesa cattolica, il 

\dinale domenicano ave-
replicato indicando il 

Jco delle definizioni irre-
lObili e irrevocabili che 

\ in un drammatico clima 
rottura, mentre cinquan-
\vescovi guidati da Du-
iloup di Orlians'abban-
tavano il Concilio Vati-
to I — erano state vota-
tel luglio del 1870. 

; Tutto il resto e ereti-
•, aveva concluso Brow-

lo scorso autunno, del 
to, monsignor Carli, ve-
)o di Segni e intimo 

cardinale • Ottavianl, 
licando il massiccio vo-
tspresso dall'85 per cen-
! dei padri del Concilio 
favore della collegialita, 
tva assimilato queste po-

i oni a quelle dei gian-
isti di Pistoia del secolo 
III, posizioni tendenti a 
fare al papa il diritto 
tottrarre al vescovo par-
ilari casi e materie di 
ierno della diocesi e 

(\dannate con un'apposi-
bolla da Pio VI. 
n tale clima $ facilmen-
mtuibile, quindi, Vattesa 

Smentito 
complotto 
r uccidere 
Nasser 
-• IL CAIRO, 15 

ministro delle Inform a-
della RAU, Abdel Kader 

f'm. ha dichiarato di poter 
entire in modo assoluto > 
otizia — pubblicata dal 

Express — di Londra, 
ido cut 22 giovani uffi-
egiziani sarebbero stati 

tiziati la settimana scot
er aver tentato di assas-

Nasser e di prendere il 
re in Egitto. 
quotidiano londinese — 

tale afferma che la noti-
giunta a Londra i e n se-

| da fonte attendibile > — 
che i 22 ufficiali ave-

tentato di far saltare in 
ad Alessandria l'edificio 
li Nasser avrebbe dovuto 

kunciare un discorso il 26 
|o . anniversario della ri-
done antimonarchica. 

fcnti cariche di dinamite 
jmpre secondo il Daily 

fess — erano state gia 
rate nell'edificio. Ma, al
io momento, il discorso 

sr e la parata militare 
^ero annullati, perche — 
garono le autorita gover-
ce egiziane — il presiden-

impegnato al Cairo con 
igenti africani cola con-
iti per la . nota confe 

notizia analoga su un 
to tentativo di uccidere 

»r, pubblicata il mese 
dal • Sunday Express, 

tata smentita come « pu-
ivenzione> dal.ministro 

che nei due campi — quel-
lo degli innovatori e quel-
lo dei conservatori — re-
gnava per Vallocuzione che 
Paolo VI avrebbe pronun-
ciato inaugurando la terza 
sessione. Un vistoso artico-
lo del direttore dell'Osser-
vatore romano, apparso al
ia vigilia, lasciava in verita 
pochi margini ai piu tenaci 
dubbiosi: v'era una esplici-
ta valorizzazione del Con
cilio tridentino e • v'era, 
soprattutto, V esaltazione 
del Vaticano I che c ha 
Jatto ? Ih 'jorza, Vunitd, la 

i espansione ." della • Chiesa, 
salda sulla roccia del Pri
mato e dell' Infallibilitd >. 

& E* quasi certo che le sor-
ti del Vaticano II, voluto 
da Giovanni XXIII e adu-
nato nonostante il palese 
ostruzionismo' della Curia, 
si decideranno ' in queste 
settimane. Varati i \ due 
schemi • secondari, quello 
sulla liturgia e Valtro sui 
mezzi di comunicazione so-
cidle, che Le Monde giu-
stamente ha definito di una 
desolante mediocrita, resta-
no aperte tutte le questioni 
essenziali incentrate negli 
schemi sulla Chiesa, sui ve
scovi, sull'ecumenismo, sul
la < rivelazione *, sull'apo-
stolato del laid e sulla 
Chiesa nel mondo moderno. 
Sette altri schemi: sulle 
chiese orientali, sulle mis-
sioni, sui religiosi, sui pre-
ti, sui seminari, sulle scuo-
le cattolichee sui matri-
moni < misti > sono stati 
ridotti a • « proposizioni > 
che dovrebbero essere vo-
tate senza discussione a 
meno che Vassemblea non 
manifesti un contrario av-
viso. 

. >Ma e soprattutto eviden-
te che il nodo essenziale 
rimane la definizione dei 
poteri collegiali dell' epi-
scopato: problema che in-
veste la struttura della 
Chiesa cattolica, dal vertice 
alle comunitd nazionali di 
antica origine o di recente 
composizione; la valutazio-
ne delle diverse esperienze 
e dei rapporti con gruppi 
sociali in differenti condi-
zioni e in relazione alle 
piu disparate vicende sto-
riche; Vautonomia nell'in-
dagine, nel giudizio e nella 
istituzione di rapporti ade-
guati alle esigenze dei tem
pi e ai mutamenti radicali 
che sopravvengono e di cui 
Vaccentrata e sclerotizzata 
Curia vaticana spesso mo-
stra di avere una conside-
razione per lo meno ana-
cronista. 
" ' * Grande e compiessa 
questione — disse lo stesso 
Paolo VI nel suo discorso 

• del 4 dicembre scorso — 
-la quale primeggia per or-
- dine logico e per importan-
za di tema in questo se
condo Concilio Vaticano >. 
Questione anche tormento-
sa da decenni (Jorse da se-
coli) in grado di dividere 
lo stesso clero al suo in
ferno e di tenere spalan-
cato il varco che separa il 
cattolicesimo dalle altre 
confessioni cristiane. 

Dalla struttura centraliz-
zata di cui Vapparato cu-
ridlesco, talvolta piu che 
to stesso Pontejice, finisce 
per essere I'autentico stru-
mento di governo e di pa-
tere, ebbero origine, so
prattutto dopo.il 1870 stati 
di Jatto come quelli del 
tempo di Pio X e di Merry 
del Val fino al < pacellt-
smo» e alle cocenti umi-
Uazioni inflitte alia Chie-

\sa di Francia e a settori 
cattolici italiani che, nel 
recente passato, si riconob-
bero nella testimonianza 

; di Ciovan Battista Monti-
' ni, arcivescovo di Milano. 

Le aspre polemiche in 
, sede di commwstone, con 

le alterne accuse di papi-
smo o di eresia tra git 
esponenti.dei due schiera-
ramenti, erano dunque pre
sent! al Papa nel momento 
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in cut stendeva' Vallocu
zione •; pronunciata lunedi. 

Essa era statu preceduta 
da una messa concelebrata 
con altri 24 prelati: una 
innovazione derivata dalla 
applicazione dello schema 
liturgico, intessuta di pre-
ziositd risalenti ai primi 
riti oristiani e a quelli del-
I'alto Medio Evo, simbo-
leggianti la collegialitd sa-
cerdotale nel fondamentale 
rito cattolico. 

E infatti tutto il discorso 
di Paolo VI si e incentrato 
su tale problema < grave 
e delicato >. Pero pur con 
le cautele consuete e • la 
moderazione rituale, i con-
tenuti essenziali del pri
mato e della centralizza-
zione non soltanto sono ap-
parsi riaffermati ma perfi-
no accentuati in un' area 
ben piu estesa. Come una 
eco di tale posizione e per-
fino apparsa def\nita Vat-
tuale fase del <colloquio 
ecumenico '*, sicche* verso 
le altre comunitd cristiane 
si e esclusivamente espo-
sto un c invito alia loro 
integrazione nella pienez-

za ' della verita e della 
caritd .che il mandato di 
Crista ci ha dato la for-
tuna immeritata e la re-
sponsabilitd formidabile di 
custodire ». . 

Ed anche questa postzio-
ne, distinta da quelle im-
plicite nella prassi e nel 
disegno sommariamente de-
lineatisi durante it prece
dente pontificato, non po-
tranno non rafforzare le 
gid larghe riserve e di//i-
denze preminenti' in cam-
po protestante e in quello 

• ortodosso. Altre riserve an
cora, in tali campi, potreb-
bero ' determinarsi a pro-
posito ' del capitolo sulla 
* mariologia* posto al pun-
to ottavo dello schema De 
Ecclesia che, le delegazioni 
spagnqla, filippina e di al-
cuni paesi latino - america-
ni, intenderebbero radica-
lizzare oltre le stesse defi
nizioni del dogma * pa-
celliano > sull'assunzione in 
cielo che turbo ulterior-
mente protestanti e orto-
dossi nonchi settori non 
secondari del cattolicesi
mo europeo. 

- Questi idati iniziali di 
una fase conciliare che tro-
va tutti i problemi essen
ziali irrisolti: dati non de-
finitivi ma per certi aspet-, 
ti gid in grado di turbare 
quei credenti che nelVin-
dizione del Vaticano II vi-
dero Vannuncio di vn ra-
dicale riesame di coscienza 
capace di superare incro-
stazioni paralizzanti e re-
more strutturali che ina-
ridiscono e rendono estre-
mamente piu ardui slanci 
innovatori adeguati all'e-
volversi delle' situazioni. 

Questo in breve il pre-
ludio al dibattito sullo 
schema dei rapporti tra 
Chiesa cattolica e mondo 
moderno, schema scritto e 
riscritto finora decine di 
volte, che Congar ha chia-
mato la € Terra promes-
sa >, che Le Monde ha de
finito c le schema vedette » 
e che — infine • — molft 
cattolici attendono di ve-
der proiettato sulla via a-
perta dalla « Facem in ter-
ris >. 

Libero Pierantozzi 

1/803 Congregazione (prima del nuovo cielo) 
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Energiche soHedtazfoni 
a concludere il Concilio 
II cardinale Tisserant, parlando a nome della Presidenza, 

ha anche insistito sulle norme di rigoroso riserbo 
Dal punto di vista «politico* 

(il tertnine e, owiamente, ap-
prossimativo trattandosi di que
stioni ecclesiastiche) la giornata 
conciliare di ieri appare come 
una pausa dopo il discorso pro-
nunciato da Paolo VI all'aper-
tura della terza sessione. Una 
pausa che potra prolungarsi, ma 
che prima o poi sara interrotta 
dalle immancabili reazioni dei 
vescovi alia netta riaffermazio-
ne del primato assoluto del 
papa,' alia drastica conferma 
del potere centralizzato. 
- E* opinione corrente fra gli 
osservatori del Concilio e i va-
ticanisti che le parole del pon-
tefice non rappresentino una 
sorpresa essendo state antici
pate. nella loro linea fonda
mentale, sia da precede nti in-
terventi dello stesso Paolo VI. 
sia dall'Osserratore Romano, 
sia infine • da numerosi fatti. 
Ora. comunque. l'allocuzione e 
un documento precico e defi-
nitivo sui quale i padri conci-
liari potranno in qualche modo 
esprimersi. 

L'ottantesima congregazione 
generale. la prima di questa 
sessione del Concilio, si e oc-
cupata soprattutto del capitolo 
dello schema . » De Ecclesia » 
che riguarda -l'indole escato-
logica (finalistica. cioe) della 
nostra vocazione e della nostra 
unione alia Chiesa celeste». 
Argomento strettamente teolo-
gico, dunque. esposto e affron-
tato in termini molto - inter-
ni». non facilmente comprcn-
sibili a chiunque sia estraneo. 

Tuttavia. a ' margine della 
riunione conciliare di ieri. non 
sono mancati alcuni particolari 
degni di rilievo. Primo fra 
questi e da considerare 1'intcr 
vento del cardinale decano 
Tisserant. Questi. che fa parte 
del Consiglio di presidenza del 
• Vaticano II- , ha sollecitato 
i padri con l'energia che gli e 
propria, a contenere le discus
sion! e a terminare tutti i 
lavori nella sessione attuale. -
• Premesso che Tassemblea 
cattolica si propone lo scopo 
non di definire nuove verita 
dottrinali. bensl quello di pro-
muovere l'incremento dell'azio-
ne pastorale, il porporato ha 
detto: -E" utile far osservare 
che moltisslmi vescovi di ogni 
parte del mondo desiderano vi-
vamente che il Concilio Ecu
menico possa condudersi . in 
questo terzo periodo*. 

Tisserant ha cosl proseguito: 
-Pertanto per il buon anda-
mento del Concilio si auspica 
e ' si raccomanda - vivamente 
che nello svolgimento dei di-
battiti e nella presentazione dei 
problemi si proceda con la do-
vuta diligente considerazione. 
con la piena unione degli animi 
e con abbondanza di carita. 
evitando di perdere del tempo 
prezioso e. per quanto • possi-
bile. astenendosi dalle ripeti-
zioni. Si eviti anche di entrare 
in argomenti non pertinenti ai 
temi in - discussione, ed ogni 
dibattito sia contenuto entro i 
limiti prestabiliti». Al riguar-
do sono state gia impartite le 
opportune norme da parte del
la segreteria generale della as-
semblea. •.-. • . 

Una bella scrollata. insomma. 
che sembra voler tagliar corto 
alle discussioni e ai contrasti. 
anche se lo stesso cardinale de
cano ha concluso su questo te
ma cercando di attenuare un 
poco ' 1'unpressione: - Quanto 
affermato appare chiaro che 
vuol essere solo Fespressione 
di un desiderio e non gia un 
ordine-. 
'• Piu oltre Tisserant ha richla 

mato airobbligo di conservare 
il segreto per quanto viene di-
scusso in assemblea deplorando 
che nelle due precedenti ses-

Francobollo 
sovietico 

CM I'effigie 
di Togliotti 

MOSCA, 15. 
NeirURSS — in 

Urma la TAS9 — e 
stato eaeaso m tram-
cobollo da 4 kapekl 
reeaate reffigle del 

TogHatti. 

sioni vi furono piu volte di-
chiarazioni e interviste -rila-
sciate poco - opportunamente ». 
Perche i suoi concetti fossero 
chiari a tutti il porporato ha 
ripetuto in francese e in In-
glese le parole «riserbo - e 
-interviste- dopo averle pro-
nunciate in latino. Contro i pe-
riti o esperti conciliari che con-
trawenissero al richiamo le 
misure saranno drastiche: allon-
tanamento immediato e deca-
denza dall'incarico. 

Anche il cardinale • Agagia-
nian. uno dei quattro moderatori 
del Concilio. ha auspicato su-
bito dopo che i lavori della 
assise si concludano spedita-
mente. 

Terzo intervento sempre sui-
lo st3sso tema (e 1'insistenza 
pu6 far ritenere che la vo-
lonta di stringere I tempi sia 
condivisa dalla suprema gerar-
chia ecclesiastica e non si ma
nifesti quindi occasionalmente) 
e stato quello del segretario 
generale del Concilio. monsi
gnor FelicL Occupandosi dei 
problem! pratici, procedural i, 
egli ha sottoposto ai padri pro-
poste per accelerare le vota-
zioni sullo schema «De Ec
clesia ». 

FeUci ha ribadito inoltre tk 
proibizione -d i procedere alia 
distribuzione di testi — fogli. 
faseicoli. libri — neli'aula con
ciliare o nelle sue immediate 
vieinanze-. n riferimento a 
quanto awenne lo scorso anno 
— quando fu diffuso un docu
mento dei cattolici spagnoli 
che denunciavano la collusione 
di alcuni vescovi con Franco 
e il carattere profondamente 
anticristiaso del regime falan-
gista — e fin troppo chiaro, 

Dopo questo' lungo ma non 
insignificante preambolo, ha 
avuto initio la normale discus
sione sol capitolo dello schema 
in esame. Ad essa banoo parte-
cipato i cardinali Ruffini. Ur
ban!, Santos, Rugambwa. il pa-
triarca latino di Gerusalemme 
Gori. e i monsignori Nicodemo, 
Darmajuwana. Ziadi, Herm*. 
niuk. Pont. Helsiiifer, Butler. 
Garcia De Sierra. afaOilas, 

I contrasti teologici non sono 
mancati anche su questo capi
tolo che pure era stato prtven-
ttvamente indkato com* «pa-
cifico ». 

QUADRI PRE2I0SI RUBATIA ROMA 

11 percorso fatto dai ladri per arrlvare alia ga^lleria dove erano conservati i dipinti trafugati. 

Colossale furto nella 

villa del Torlonla 

Testa di vegliardo, Ribera 
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Trasfigurazione, attribuito a Raffaello 

Sono scomparse opere del Reni, del Ribera, della 
scuola di Raffaello: una e attribuita anche al 
pittore urbinate • Hanno un valore incalcolabile 
La polizia non crede ad un furto su commissione 

Quindici quadri di inestimabile valore 
sono stat i rubat i , la scorsa notte, nella 
vi l la Albani-Chigi . Le tele sono tut te di 
picco le d i m e n s i o n i e m o l t e sotto il v inco lo del la 
s o v r a i n t e n d e n z a al le B e l l e Art i . L e te le piu pre-
s t ig iose s o n o senz'al tro u n a « T r a s f i g u r a z i o n e » 
at tr ibui ta a Raffael lo e 
la « F o r n a r i n a » che a p -
par t i ene con certezza 
alia scuola del pittore urbi
nate. Tre opere, inoltre, so
no di Guido Reni: le altre 
sono del Ribera, di France
sco Guardi. di Marcello Ve-
nusti. dcll'Albano e di altri. 
noti pittori. I ladri sono pe-
netrati nella villa settecen-
tesca. che appartiene ora al 
principe Torlonia. scavalcan-
do il muro di cinta e arram-
picandosi. vera e propria *pi-
ramide umana». sino su un 
cornicione del palazzo, che 
corre sotto le finestre: nes-
suno li ha visti, • nessuno, 
nemmeno i tre guardian!, 
nemmeno i due grossi cani 
di guardia, si e accorto di 
nulla. 

II clamoroso furto e stato 
scoperto solo a mattina fatta 
e ]e indagini sono subito ini-
ziate, con un ritmo affannoso: 
gli investigatori della Mobi
le hanno awertito tutti i po-
sti di frontiera, hanno cercato 
impronte digitali e tracce di 
ogni genere. hanno tentato di 
ricostruire il percorso degli 
sconosciuti, hanno awertito 
l'lnterpol. - E' • un compito 
molto difficile, il nostxo — 
hanno detto. a sera, ai croni-
sti — furti de lgenere si fan-
no molto spesso su ordinazio-
ne: tutto lascerebbe pensare 
che anche questa volta le co
se stanno cosl. Invece... inve-
ce noi crediamo che il colpo 
sia stato organizzato e realiz-
zato da Jadruncoli qualsiasi. 
come quello alia galleria Za-
nini. in casa della Spagnoli. 
Forse. gli sconosciuti hanno 
dato Tassalto alia villa speran-
do magari di trovarci ori ed 
argenterie: tra l'altro. hanno 
preso e poi abbandonato. In 
strada. un ingranditore foto-
sti — furti del genere si fan-
grafico. Perche. altrimenti. 
hanno trascurato degli auten-
tici capolavori. hanno lasciato 
dei Rembrandt, dei Van Dyck. 
dej Tintoretto? Hanno agito 
proprio da incompetenti... -. 

La villa Albani-Chigi ha lo 
ingresso principale in via Sa-
laria 92: e molto grande — 
il parco. molto bello. si 
estende per un chilometro in 
lunghezza e mezzo in lar-
ghezza — ed e delimitata. ol
tre che da via Salaria. da 
via Adda, da viale Regina 
Margherita. da viale di villa 
Albani e da via Savoia. Fu 
eretta. nel settecento. da Car
lo Marchionni, cui era stata 
commissionata dal cardinale 
Alessandro Albani. un appas
sionato collezionista di opere 
d'arte. Un secolo dopo. nel 
1852, fu acquistata. con tutt*» 
le tele e le sculture. dai prin-
cipi Chigi e quattordici anni 
piu tardL esattamente nel 
1866. dai Torlonia: sono anni 
ormai che i principi non la 
abitano piu. La residenza. 
dove si trova la preziosa pt-
nacoteca. e ben lontana pro
prio al lato opposto. dalle ca-
sette dei guardiani. 

I - ladri. da tre a cinque. 
sono penetrati dal parco da 
via Adda. una strada 
tranquilla e poco frequenta-
ta. che corre sotto la residen
za dei principi. Hanno sca-
valcato il muro di cinta. alto 
tre. quattro metri. e si sonn 
trovati sui tetto di una bassa 
palazzina che e attigua al pa
lazzo: issandosi poi 1'uno sui* 
le spalle dell'altro. hanno 
raggiunto i l . cornicione. Un 
colpo alia finestra, i vetri in 
frantumi: cosl gli sconosciuti 
sono entrati nella villa. Si-
curl del fatto loro. hanno rag
giunto la pinacoteca, una lun-
ga galleria all'ultimo piano. 
senza neanche fare una ca-
patina nelle altre stanze. do
ve erano conservate ODere di 
Luca Giordano, del Perugi-
no. del Tintoretto, di Van 
Dyck e del Guercino. 

Con calma. i ladri hanno 
quindi staccato dal muro di-
ciassette quadri. hanno tolto 
loro le cornici rovinandone 
due. un -Cristo staccato dal
la eroee» di Polidoro ad una I 

« Madonna con bambino » di 
Van De Welf. che hanno poi 
abbandonato sui cornicione e 
sono fuggiti. calandosi con una 
corda sempre su via Adda. 
Per la prccisione. hanno por-
tato via: una « Fornarina » del
la scuola di Raffaello delle di
mensioni di 70x50 cm.; una 
«<Trasfigurazione>» attribuita a 
Raffaello delle stesse dimen
sioni del precedente; un « Ec-
ce Homo« di Guido Reni dl 
40x30 cm.; una ~ Testa di Cri
sto >- di Marcello Venusti dl 
60x50 cm.; un «S. Bonaven-
tura» di Tacconi 80x70 cm.: 
una " Madonna con Bambino » 
di Pompeo Battoni di 70x60 
em.: un «Riposo in Egitto » 
di Francesco Albano di 70x60 
cm.; l'« Addolorata >» di Guido 
Reni di 60x70 cm.: un « Pre-
sepio» di scuola ferrarese dl 
50x40 cm.; una « Madonna con 
Bambino >» di Francesco Guar
di 50x40 cm.; un « S. Giusep
pe -' di Guido Reni di 70x50 
cm.; una -Testa di Vegliar
do » di Ribera di 50x70 cm.: 
una -Testa di S. Giovanni 
Evangelista - di Desubleo di 
45x60 cm.; una •« Santa Irene 
che medica le ferite di S. Se-
bastiano >* del Manfredi dl 
60x50 cm.; un « S. Filippo Ne•• 
ri - in prcghiera di Francesco 
Zandini di 70x90 cm. 

Era gia l'alba. quando uno 
dei guardiani. Carmelo Paoli-
ni. ha scoperto il furto: «Ero 
passato nella pinacoteca alle 
22 precise: tutto era in ordine 
— ha raccontato l'uomo. po
co piu tardi. ai poliziotti — 
mi sono alzato alle 6 e subito 
ho raggiunto il palazzo. Sono 
l'unico ad ' avere la chiave 
della porta: non presentava 
nessun segno di effrazione.„ 
Ho visto poi qualche pezzo 
di cornicione in terra, la fi
nestra in frantumi: ho capito 
tutto ed ho chiamato i due 
miei colleghi. Insieme. ab-
biamo visto le cornici in terra 
ed abbiamo telefonato al prin
cipe: lui, prima di precipitar-
si in villa, vi ha telefonato...». 

Mezz'ora piu tardi, i poli
ziotti erano gia nella villa: 
insieme al principe, hanno 
accertato quali opere fossero 
state rubate. Poi hanno ini-
ziato le indagini: per prima 
cosa, hanno inviato fonogram-
mi a tutti i posti di frontie
ra e, soprattutto, a quelli del-
l'aeroporto di Fiumicino e di 
Ciampino. Quindi hanno pra-
so a setacciare 1'ambiente dei 
mercanti e ricettatori di qua
dri. a ricercare ed interrogare 
quelle persone che hanno visi-
tato ultimamente. la pinacote
ca. Sono molto poche; il prin
cipe Torlonia, con una as-
surd a decisione, aveva proi-
bito tempo fa lingresso al 
museo anche agli studioaL A 
sera, gli investigatori erase 
ancora in alto mare: - Quei 
quadri valgono centinaia e 
centinaia di milioni — hanno 
ripetuto ai cronisti — noi 
speriamo che il colpo sia stato 
compiuto da ladri qualsiaai, 
che hanno agito da soli e 
non su commissione. In que
sto caso. Ie nostre chances 
dovrebbero essere molte. An
che dei professionisti uon 
spalleg^iati da un'or^anizza-
zione specializzata non sa-
prebbero come fare a siste-
mare le tele: prima o poi. 
farebbero un passo false. -. 

Dunque, gli investigatori 
sono ottimisti: prendono in 
considerazione solo con mol
to scetticismo 1'ipotesi del fur
to su ordinazione, nonostante 
l'esistenza in Italia e nel 
mondo di gang specializzate 
nella preparazione di furti di 
opere d'arte e nel successivo 
- collocamento » del bottino. 
Ma certo e che se gli scono
sciuti hanno agito su com
missione. le speranze di ritro-
vare i quadri sono ben poche: 
perche dal furto — che, alle 
4, doveva essere gia stato 
portato a termine — alia sua 
scoperta, all'arrivo della po
lizia, al - lancio > dei fono-
grammi alle dogane, sono pas-
sate delle ore. Ore preztose 
per i ladri. 
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