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In omaggio agli interessi di Alessandro Tomei e alle sue ricerche nel campo
della scultura lignea, desidero riportare l’attenzione – sterzando su tematiche
di età moderna a me più congeniali – sul gruppo di statue policrome (figg. 226-
228, 230) realizzate da Giacomo Colombo per Lagonegro, che, risarcite da un
recente restauro, devono essere considerate, senza tema di smentita, le opere in
legno di maggiore rilevanza conservate sul territorio lucano. E per le quali, a
fronte di interventi storiografici anche recenti, posso avanzare precisazioni e
aggiunte.

La magnifica serie lignea per la chiesa lagonegrese del Crocifisso aveva col-
pito già l’attenzione di Wart Arslan che, dando alle stampe nel 1928 il suo pio-
nieristico resoconto sull’arte regionale, la segnalava con acutezza critica, se pur
in maniera generica: “non mancano le statue colorate a grandezza naturale,
con una lor propria raffinatezza, come [...] le statue nell’Oratorio del Crocifis-
so a Lagonegro” 1.

Nel 1981, a valle di una intensa attività di recupero da parte della Soprinten-
denza, Sabino Iusco e Anna Grelle potevano indicare sull’Ecce Homo (fig. 228)
il rinvenimento della firma dell’autore con la data 1706 2. Ciò portava, negli an-
ni seguenti, ad allargare, nella stessa chiesa, le attribuzioni allo scultore: Rena-
to Ruotolo nelle schede ministeriali da lui redatte nel 1985 riusciva, infatti, a le-
gare alla sicura paternità di quell’opera altre due statue cristologiche, ossia il
Cristo alla colonna (fig. 227) e il Crocifisso all’altare maggiore (fig. 226), insie-
me al S. Sebastiano 3 (fig. 230) a sinistra, facendo così di Lagonegro, come po-
teva quindi osservare il Borrelli, “il luogo con la più alta concentrazione di
opere di Colombo” 4. Un’affermazione questa che almeno per la Lucania resta
indubbiamente veritiera.

Dopo il rilievo critico offerto nel 2005 da Gian Giotto Borrelli 5, nel 2009
avrei desiderato portare la serie, o almeno parte di essa, alla mostra di risco-
perta del barocco lucano che stavo organizzando tra Matera e Potenza, e quin-
di a Firenze, e se per ragioni conservative mi fu possibile esporre solamente
l’Ecce Homo (fig. 228) firmato, volli mantenere in catalogo alcune delle altre
schede relative 6. Ciò valse, comunque, a promuovere la lunga e complessa
campagna di restauri, ora conclusasi. In quella circostanza, la possibilità di os-
servare da vicino il Crocifisso (fig. 226), giunto nel laboratorio della Soprinten-
denza, permise la scoperta dell’annotazione con la firma e la data “Giacomo

Per la scultura lignea meridionale: 
capolavori di Giacomo Colombo a Lagonegro (con un inedito)

Elisa Acanfora
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Colombo / F[ecit] 1697 per / Lonardo d’Orlando”, vergata sulla croce al di
sotto dei piedi del Cristo, di cui si diede prontamente notizia nella scheda del
catalogo ancora in bozze 7. Tale iscrizione da un lato veniva a confermare la
committenza del ciclo da parte del canonico Leonardo d’Orlando, attestata
dai cultori di memorie patrie, dall’altro anticipava di ben nove anni l’inizio
dell’impresa rispetto a quanto era ritenuto sino ad allora.

Negli studi precedenti, infatti, l’esecuzione dell’intera serie era stata legata
ai lavori di ristrutturazione della chiesa promossi dal religioso, che si fissavano
al 1705-1707 circa, sulla base di alcune iscrizioni commemorative, poste rispet-
tivamente sul portale esterno della chiesa 8 e sulla volta affrescata della navata 9,
entrambe con data 1705, come pure sulla lastra tombale familiare all’interno,
datata 1706 10. Su queste basi e su varie altre fonti anche manoscritte, nel 1913
l’avvocato, poeta e cultore lagonegrese Carlo Pesce – che fu anche sindaco
della città e Ispettore Onorario dei Monumenti e Scavi del Circondario di La-
gonegro 11 – riportava nel suo volume di storia locale che la “piccola Chiesa del
Crocifisso, già di S. Sebastiano, [era stata] restaurata ed abbellita nel 1707 dal
Canonico Leonardo Orlando, che volle pure lasciarvi la sua effige in un alto ri-
lievo in marmo” 12. Questa “effige”, cui alludeva Carlo Pesce, è l’intenso ritrat-
to sepolcrale dell’ecclesiastico, accompagnato da una lapide datata 1725 13,
un’opera – con la quale si dovettero chiudere le sue commissioni all’interno
dell’edificio – che il Ruotolo nella scheda catalografica del 1985 giudicava trop-
po severamente (assegnandola a un ignoto scultore napoletano “abbastanza
modesto”), e di contro il Borrelli rivalutava nel 2005, avvicinandola al cenota-
fio del canonico Lembo nella cattedrale di Salerno realizzato da Matteo Botti-
gliero nel 1718 14.

L’opportunità di riesaminare la serie lignea appena restaurata mi offre il de-
stro per una rilettura delle fonti e per la presentazione di un magnifico pezzo
inedito. Da tempo, infatti, sono giunta alla convinzione che il gruppo di scul-
ture si doveva completare con un Cristo morto (fig. 229), che qui presento, il
quale si trova attualmente, del tutto abbandonato e meritevole di un interven-
to conservativo, nella sagrestia della chiesa arciconfraternita lagonegrese del
Sacramento (indicata anche come Madonna del Carmine) 15. A riprova di que-
sto convincimento per via stilistica ci soccorrono le fonti locali, sinora del tut-
to sfuggite agli studi moderni.

Fondandosi su documenti precedenti, monsignor Raffaele Raele 16 (1873-
1941) che fu arciprete di Lagonegro dal 1911 al 1937, nella sua attenta opera sto-
rica edita postuma nel 1944 così descriveva infatti la chiesetta del Crocifisso,
della quale forniva anche preziose indicazioni sulla primitiva intitolazione e al
cui interno menzionava con esattezza gli esemplari dell’intera serie:

Questa cappella era prima detta di S. Fabiano e Sebastiano (v. atti di s. visita del
1677); aveva anche un altare dedicato a S. Domenico (ibid.) [...]. Valde humuda et
acuosa, come la dicono gli atti di s. visita del 1593, e più piccola, fu ampliata e decorata
dal concittadino Leonardo Orlando, Can. di Policastro, per esporvi alla pubblica ado-
razione l’immagine di Gesù Crocifisso.

«Nello stesso Piano Grande la cappelluccia sotto il titolo di San Sebastiano fu am-
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pliata», scrive Falcone Juniore, «ristaurata ed abbellita dal Can. D. Leonardo Orlando
della medesima città, con ottime pitture ed eccellenti statue di celebri scultori, rappre-
sentante Cristo alla Colonna, altro già morto, altro crocifisso, l’Ecce Homo e due della
Vergine Maria Addolorata, e venne nominata la Chiesa del Crocifisso. Ne concedè il
giuspatronato al Dott. D. Benedetto Mango e sua famiglia» 17.

Una delle fonti di cui si avvantaggia il Raele è appunto il manoscritto inedi-
to di Falcone juniore 18 intitolato Memorie della Regia Città di Lagonegro, la cui
unica copia, risalente al 1791, è conservata presso la famiglia Lombardi 19. Seb-
bene perdute le “due [sculture] della Vergine Maria Addolorata” (di cui alme-
no una, fornita di “vestimenta” come vedremo, era probabilmente un mani-
chino vestito, forse opera dello stesso Colombo), il testo del Falcone ci attesta,
dunque, che la serie cristologica era composta da quattro pezzi. E non c’è
dubbio che con il recupero del Cristo morto (fig. 229), che si assomma ai nu-
meri già noti (figg. 226-228), si viene finalmente a ricomporre questa rilevante
commissione scultorea 20.

Dal Raele abbiamo inoltre testimonianza, sebbene in stralcio, di un purtrop-
po irrintracciato “Libro di memoria della Chiesa del Santissimo Crocifisso e
dela V. Dolorosa, eretta ... dal Sac. Leonardo Dorlando ... Lagonegro A. D.
1708 Mens Januar” 21, da cui vengono tratte dettagliate informazioni sulla cam-
pagna decorativa, allora appena conclusasi, promossa da Leonardo d’Orlando,
indicato dalle fonti come lagonegrese di origine e dal 23 gennaio 1737 nomina-
to canonico di Policastro 22 (alla cui antica diocesi appartenne la cittadina di
Lagonegro 23, sede dal Cinquecento di una fiorente scuola di grammatica). Co-
me emerge dai passi riportati di questo prezioso memoriale perduto, è lo stes-
so Leonardo d’Orlando a riferire delle lunghe traversie della commessa – in lui
stimolata da “un desiderio et una devozione d’erigere nella Patria un Sacello
coll’Imagine del Sig.r Crocifisso” –, che fu iniziata, e ne abbiamo qui conferma
– con la realizzazione del Crocifisso ligneo (fig. 226), per il quale, dopo una ca-
parra “di soli docati sei”, lo “statuario” (di cui non viene specificato il nome)
“Dopo alcuni anni, si trovò a poco a poco pagato [...] docati 55, prezzo pattui-
to”. Dopo altre pretese e controversie con l’artista, si dovette arrivare alla
somma di 100 ducati (per un totale, pare di capire, di ducati 390, comprensivi
del trasporto via mare e “di pettura doc. 30”) 24. Emerge inoltre che “Giunto il
Crocifisso in Lagonegro, stette per più anni chiuso nella cassa in vari luoghi”,
finché non si procedette all’ampliamento dell’originaria cappella dedicata a
S. Sebastiano, tant’è che la scultura venne benedetta dal vescovo il 3 maggio 1702.

Ancora dal manoscritto del d’Orlando, per quanto almeno viene stralciato
posteriormente dal Raele, si rileva in specie, oltre alla fornitura degli arredi di
oreficeria, il costo di altri lavori per il nuovo edificio: 

la pittura della lamia, doc. 55; per la statua dell’Ecce Homo dati al statuario doc.
110, cascia carlini 30, nolo di mare carlini 30, nolo di terra 24 carlini, in unun doc. 118.2.

Statua della Madonna de Sette Dolori 0.40, vestimenta e cascia e nolo, 20; lapide se-
polcrale col nolo, 15; acquasanta col nolo, 15; impresa sopra la porta col nolo, 9; organo
col nolo di mare e terra, doc. 105.
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Ciò attesta pertanto che per le sculture lignee, gli apparati in marmo e l’or-
gano – per i quali sono indicati i pagamenti relativi al “nolo di mare” – si ri-
corse a maestri forestieri, probabilmente tutti napoletani.

Segnato da un intenso patetismo e caratterizzato da una qualità magnifica
sia nell’intaglio sia nei raffinati passaggi coloristici, che contribuiscono alla re-
sa naturalistica del nudo piagato, il recuperato Cristo morto (fig. 229) rivela
piena coerenza stilistica e tematica con gli esemplari già noti della serie cristo-
logica (figg. 226-228). Nel complesso, si trattò dunque di un programma icono-
grafico, dettato dalla particolare devozione del mecenate, nel quale si ripercor-
revano le stazioni più cruente del racconto della Passione di Cristo, secondo
un tema, connesso ai dettami tridentini e sostenuto da un’ampia letteratura a
essi legata, che marcò in specie la plastica meridionale e iberica tra Cinque e
Seicento 25. Nell’oratorio lagonegrese vennero accostati, inoltre, il S. Sebastia-
no (fig. 230), perché patrono della primitiva cappella, e le due statue scompar-
se dell’Addolorata. Verosimilmente entrambe vestite, queste due sculture ma-
riane erano verosimilmente correlate alla Confraternita dei Setti Dolori della
Beata Vergine che venne eretta, con sede nell’edificio, il 26 maggio 1707 con
bolla rilasciata dal Priore Generale dell’ordine dei Servi di Maria, nella quale
se ne nominava Rettore lo stesso Leonardo d’Orlando 26.

NOTE

I restauri del Crocifisso e del S. Sebastiano sono stati effettuati da Annamaria Leone della Soprinten-
denza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio della Basilicata, che ringrazio per la collaborazione. Desidero
inoltre esprimere la mia riconoscenza a S.E. Mons. Vincenzo Carmine Orofino Vescovo di Tursi-Lagone-
gro; parroco Don Gianluca Bellusci; Carlo Calza; Biagio Schettini; Don Pietro Scapolatempo, Archivio
Diocesano di Policastro; Biblioteca Provinciale di Potenza; Biblioteca Nazionale di Potenza; Soprinten-
denza Archivistica e Bibliografica della Basilicata; Michele D’Aria, Ufficio Catalogo della Soprintenden-
za Archeologia, Belle Arti e Paesaggio della Basilicata.

1 W. Arslan, Relazione di una missione artistica in Basilicata, in Campagne della Società Magna Gre-
cia (1926-1927), Roma 1928, p. 89.

2 S. Iusco, A. Grelle Iusco, in A. Grelle Iusco (ed.), Arte in Basilicata. Rinvenimenti e restauri, Ro-
ma 1981, p. 11. Fa eco S. Pisani, s.v. Colombo, Giacomo, in Saur Allgemeines Künstler-Lexicon, XX,
München-Leipzig 1998, p. 369; mentre la segnalazione laconica di F. Noviello (Storiografia dell’arte
pittorica popolare in Lucania e nella Basilicata: cultura figurativa popolare, Venosa 1985, p. 383), men-
ziona la data ma non l’autore dell’Ecce Homo.

3 Sul S. Sebastiano di recente: R. Casciaro, Spigolature sulla scultura barocca in legno nel Salento:
Vincenzo Ayala e Giacomo Colombo, in C.D. Fonseca, I. Di Liddo (ed.), Viridarium Novum. Studi di
Storia dell’Arte in onore di Mimma Pasculli Ferrara, Roma 2020, pp. 455-462. Una piccola scultura in
legno, presentata a una mostra antiquaria, è stata segnalata dal Porzio ritenendola un modello per il
S. Sebastiano lagonegrese: cfr. L. Gaeta, Dove sono i disegni degli scultori napoletani?, in C. Vargas,
A. Migliaccio, S. Causa (ed.), Scritti in onore di Marina Causa Picone, Napoli 2011, p. 373 nota 3.

4 G.G. Borrelli, Sculture in legno di età barocca in Basilicata, Napoli 2005, p. 25.
5 Ivi, pp. 25-26, figg. 37, 39, 40, 45, 46, 61.
6 E. Acanfora, Riscoperta del barocco in Basilicata e ai suoi confini, in E. Acanfora (ed.), Splendori

del barocco defilato. Arte in Basilicata e ai suoi confini da Luca Giordano al Settecento, Firenze 2009,
p. 27; le schede furono affidate a M.V. Fontana, ivi, nrr. 70-72, pp. 154-155 (con bibl. precedente).

7 Ivi, pp. 27, 154-155.
8 Nell’architrave del portale esterno è scolpito in lettere capitali “HOC LEONARDVS OPVS DE

ORLANDO FUNDITVS AVXIT / QVI GVNAS LIBERI TRAXIT AB VRBE LACVS 1705” (cfr.
R. Raele, La città di Lagonegro nella sua vita religiosa, opera postuma, Buenos Aires 1944, p. 255).

9 Come si legge in una delle iscrizioni sulla volta, recante la data 1705 (“CAN. LEON. DE OR-
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LANDO / SCRIBEBAT 1705”), il canonico Leonardo d’Orlando ricorda di aver dettato il testo dei
cartigli apposti nel complesso decorativo ad affresco, ancora anonimo.

10 Sulla lastra tombale in lettere capitali:“HIC DONEC TVBA CANET / OSSA LEONARDI DE
ORLANDO / EIVSQUE GENITORVM / REQVIESCVNT / 1706” (cfr. R. Raele, La città di Lago-
negro cit., p. 256).

11 Sulla figura di Carlo Pesce: G. Guida, Profili di Personaggi Lagonegresi, Cosenza 1988, pp. 51-
83, in specie pp. 77-79 sulle sue fonti manoscritte.

12 C. Pesce, Storia della città di Lagonegro, Napoli 1913, ed. anast., Lagonegro s.d., p. 86.
13 Sul cenotafio si legge: “D.O.M. / TEMPLUM HOC / CRUCIFIXO DEI VERBO ÆRE PPRIO EXCITATUM

/ NECESSARIA NON TANTUM: SED PRÆTIOSA DITATA SUPELLECTILE / LEONS ORLANDO S.T.P. PATRITIUS,
ET CAN.S POLIC. / PP.BUS CONGREGATIONIS MISSIONIS, / QUOS ETEX ASSE HÆREDES INSTITUIT, / UT
SINGULIS LUSTRIS NON IMPEDITI, FIDEI MISTERIA / CIVES HOS ERUDITU ACCEDANT / QUORUM PIÆ
EMULATIONI RELINQUENS EXEMPLUM / PERPETUO DONAVIT / A JUB. A PARTU VIRG. M. MDCCXXV.”
(cfr. R. Raele La città di Lagonegro cit., p. 257).

14 G.G. Borrelli, Sculture in legno cit., p. 26. Oltre al ritratto sepolcrale del canonico Leonardo Or-
lando, che risulta a mio avviso (e come mi conferma Manuela D’Angelo che ringrazio) effettivamente
molto vicino alla ritrattistica del Bottigliero (cfr. M. D’Angelo, Matteo Bottigliero: la produzione scul-
torea tra fonti e documenti (1680-1757), Roma 2018, nn. A3.4, 5.3.3, 5.3.4, pp. 105ss.), il Borrelli vi
avvicinava, ritenendolo “forse di mano di uno dei migliori collaboratori del maestro”, il rilievo mar-
moreo alla base dell’altare maggiore composto da un Cristo deposto e da una Addolorata in tondo.
Su quest’ultimo gruppo marmoreo si veda di recente I. Di Liddo, Giacomo Colombo scultore da Napo-
li alle Province del Regno: l’inedito “San Michele” ligneo (1717) di Città Sant’Angelo, in “Storia dell’ar-
te”, n.s., 1, 2018 (2019), pp. 132-133 nota 24.

15 È sfuggita sinora la segnalazione di S. Iusco, A. Grelle Iusco, in A. Grelle Iusco (ed.), Arte in Ba-
silicata cit., ed. Roma 2001, p. 233 nota 11/1 che avevano attribuito al Colombo questo Cristo depo-
sto e, non convincentemente, un Gesù Bambino nella medesima chiesa.

16 Sulla figura di monsignor Raele: G. Guida, Profili di Personaggi cit., pp. 84-103, in part. pp. 101-
102 sulle sue fonti.

17 R. Raele, La città di Lagonegro cit., pp. 257-258.
18 Da non confondersi con il giureconsulto e magistrato lagonegrese Alessandro Falcone (1703-

1781), “primo storico” della cittadina (su cui C. Calza, Cronologia della storia della Città di Lagone-
gro, Lagonegro 2009, p. 10), il quale iniziò a scrivere nel 1730 il suo manoscritto, di cui abbiamo
un’edizione moderna: A. Falcone, Delle notizie con discorsi istorici e riflessivi per la città di Lagonegro,
trascrizione del manoscritto di C. Calza, Lagonegro 2006.

19 Informazioni su questo manoscritto sono fornite da C. Calza, in A. Falcone, Delle notizie cit.
p. 286.

20 Non sappiamo quando il Cristo morto venne spostato dall’edificio, dove non lo rilevano Pesce
nel 1913 e Raele prima del 1941.

21 Questo manoscritto utilizzato da R. Raele (La città di Lagonegro cit., pp. 258-262) viene poi se-
gnalato da T. Pedio, Gli studi di storia patria in Basilicata dal sec. XV alla fine del sec. XVIII, in “Ar-
chivio storico per la Calabria e la Lucania”, XXXI (1962), 3-4, pp. 152-205: 191.

22 R. Raele, La città di Lagonegro cit., p. 258 nota 4.
23 C. Pesce, Storia della città cit., p. 80; F. Volpe, La diocesi di Policastro nella prima metà del Sette-

cento, Napoli 2004.
24 Difficile recuperare il senso compiuto delle notizie stralciate dal manoscritto: la somma totale

potrebbe verosimilmente comprendere anche il costo delle altre statue lignee, che non vengono
espressamente nominate, fatto salvo l’Ecce Homo, per il quale cfr. infra.

25 P. Staffiero, Immagini della Passione di Cristo nella scultura lignea napoletana del primo Seicento,
in L. Gaeta (ed.) La scultura meridionale in età moderna nei suoi rapporti con la circolazione mediterra-
nea, Galatina 2007, p. 352.

26 R. Raele, La città di Lagonegro cit., p. 261.
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226. GIACOMO COLOMBO, Crocifisso, 1697, Lagonegro, chiesa del Crocifisso
227. GIACOMO COLOMBO, Cristo alla colonna, Lagonegro, chiesa del Crocifisso
228. GIACOMO COLOMBO, Ecce Homo, 1706, Lagonegro, chiesa del Crocifisso
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229. GIACOMO COLOMBO, Cristo morto,
Lagonegro, chiesa del Sacramento (o
della Madonna del Carmine), già chiesa
del Crocifisso

230. GIACOMO COLOMBO, San Sebastiano,
Lagonegro, chiesa del Crocifisso
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