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-- Origini del rapporto tra la comunità civica e la sua 

chiesa. 

 L’Universitas civium di Longobucco (Cosenza) 

ha esercitato per molti secoli il diritto di patronato 

sulla chiesa matrice del paese, dedicata a Santa Maria 

Assunta. Questo esercizio ha dato luogo a episodi di 

committenza artistica di non poca rilevanza, che 

meritano di essere ricostruiti e ricordati
1
. Gli antefatti 

essenziali sono da ricercare nella situazione storica e 

giuridica del paese. 

L’origine del patronato della Comunità di 

Longobucco sulla sua chiesa maggiore non è 

cronologicamente documentato. In via ipotetica si può 

pensare che la comunità civica avesse acquisito il 

diritto di patronato sin dalla prima edificazione dell a 

chiesa, ma non si può escludere che lo acquisisse in un 

momento successivo con le elargizioni economiche 

fatte per sostenerla. La presenza della chiesa, in ogni 

caso, è da porsi anteriormente al 1325, quando per la 

                                                           
1 I l  g i u sp a t r o n a to  n e l  d i r i t t o  c a n o n i co  è  i l  r a p p o r to  r e c i p ro c o  d i  

o b b l i g h i  e  b e n e f i c i  c h e  s i  s t a b i l i s c e  t r a  l a  c h i e s a  e  i l  s u o  

p a t r o n o ,  fo n d a t o r e  o  d o n a t o r e  ( p a t r o n u m  f a c i u n t  d o s ,  

a e d i f i c a t i o ,  f u n d u s ) .  I l  p a t r o n o  h a  l ’o b b l i g o  d i  s o v v e n i r e  a l l e  

n e c e s s i t à  d e l l a  c h i e s a  e  i l  d i r i t t o  d i  p r e s e n t a r e  a l  v e s c o v o  d e l l a  

d i o c e s i  u n  e c c l e s i a s t i c o  b e n e f i c i a r i o  d i  s u o  g r a d i m e n t o  q u a n d o  

l a  c h i e s a  n e  r i m a n e  p r i v a  ( i u s  p r a e s e n t a n d i ) .  La  c h i e s a  c h e  

b e n e f i c i a  d e l l e  d o n a z i o n i  o n o r a  i l  p a t ro n o  c o n  p r i v i l e g i  

r e l i g i o s i  e  o n o r i f i c i  ( p r e c e d e n z e  i n  c h i e s a  e  n e l l e  p r o c e s s i o n i ) ,  

c e l e b r a z i o n i  l i t u r g i c h e  e  a c c o g l i e n d o  n e l l a  c h i e s a ,  e  s u l l a  s u a  

f a c c i a t a ,  s t e m m i  p a t r o n a l i  e  i s c r i z i o n i  c o m me mo r a t i v e .  L a  

fo r mu l a  a n t i c a  d e l  g i u s p a t r o n a to  s o l e v a  e s s e r e  e s p r e s s a  n e l  

d i s t i c o :  «P a t r o n o  d e b e tu r  h o n o r ,  o n u s ,  u t i l i t a s q u e  / /  p r a e s e n t e t ,  

p r e c a t ,  d e fe n d a t ,  a l a t u r  e g e n u s » ,  c h e  r i a s s u m e  i  c a n o n i  

c o d i f i c a t i  n e i  D e c r e t a l e s  G R E G O R I I  I X ,  l i b . I I I ,  t i t . X X X V I I I ,  D e  

i u r e p a t ro n a t u s .  P e r  l a  d o t t r i n a  p iù  mo d e r n a  e  p r e - c o n c i l i a r e  

c f r .  C O D E X  J U R I S  C A N O N I C I  a n n o  1 9 1 7  p r o m u lg a tu s ,  l i b .  I I I ,  p .  

V ,  t i t .  X X V ,  c .  I V ,  c a n o n e s  1 4 4 8 - 1 4 7 1 .  
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prima volta nelle fonti storiche oggi note compare un 

arciprete di nome Angelo
2
. 

Di questo periodo più antico non abbiamo 

documenti che attestino e qualifichino gli interventi 

della comunità cittadina. 

Per avere informazioni più sicure sul ruolo 

giuocato dal patronato civico, dobbiamo aspettare un 

particolare momento della vita del paese, tra la fine del 

sec. XV e i primi decenni del sec. XVI, quando nei 

documenti si manifesta più chiaramente l'istituzione 

dell'Universitas, in coincidenza con una fase storica di 

più generale diffusione delle is tituzioni comunali nelle 

città calabresi
3
. 

                                                           
2D .  V E N D O L A ,  R a t i o n e s  D ec i m a r u m  I t a l i a e  n e i  s e c o l i  X I I I  e  X I V .  

A p u l ia  Lu c a n i a  Ca l a b r ia ,  C i t t à  d e l  V a t i c a n o ,  1 9 3 9  ( S tu d i  e  

Te s t i ,  8 4 ) ,  p .  1 9 5 .  
3G.  G A L A S S O ,  I l  M e z z o g i o r n o  n e l l a  s to r i a  d ’ I ta l ia .  L in e a m e n t i  

d i  s t o r i a  m e r i d io n a l e  e  d u e  m o m e n t i  d i  s t o r i a  r e g i o n a l e ,  

F i r e n z e ,  F .  Le  M o n n i e r ,  1 9 8 4  ( Q u a d e r n i  d i  s t o r i a  d i r e t t i  d a  

Gi o v a n n i  S p a d o l in i ,  X X X IX ) ,  i n  p a r t i c o l a r e  p p .  8 1 -1 0 7 .  C f r .  

a n c h e  E .  P O N T I E R I ,  L a  C a l a b r i a  a  m e t à  d e l  s e c o l o  X V  e  l e  

r i v o l t e  d i  A n t o n io  C e n t e l l e s ,  N a p o l i ,  F .  F i o re n t i n o ,  1 9 6 3  

( D e p u t a z i o n e  d i  S to r i a  p a t r i a  p e r  l a  C a l a b r i a .  C o l l a n a  s t o r i c a ,  

I V ) ,  p a r t i c o l a r me n t e  a l l e  p p .  3 2 1 - 3 5 7 :  L a  « U n i v e r s i t a s »  d i  

C a t a n z a r o  n e l  Q u a t t r o c en t o .  U n a  d e l l e  p i ù  a n t i c h e  c o mp a r s e  

d e l l ' i s t i t u z i o n e  c i t t a d in a  d i  Lo n g o b u c c o  s i  t r o v a  in  u n  a t to  d e l  

n o t a io  An g e l o  d e  M i r o  d i  B i s i g n a n o ,  ro g a t o  i l  1 5  o t t o b r e  1 4 9 8 ,  

c o n  i l  q u a l e  l ’ U n i v e r s i t a s  p r e s t a  i l  d o v u t o  o m a g g i o  a l  

f e u d a t a r i o  F r a n c e s c o  C a s a t i .  I l  d o cu me n t o  n o n  è  p e r v e n u t o  in  

o r i g i n a l e  ma  i n  fo r m a  d i  r e g e s t o  d e l  s e c .  X V I I I  e  f a  p a r t e  d e l  

fo n d o  a r c h i v i s t i c o  r e l a t i v o  a l  f e u d o  d e l l ’ Ar g e n t e r a ,  c i o è  a l  

c o mp r e n s o r i o  mi n e r a r i o  p r e s e n t e  n e l  t e r r i t o r i o  d i  Lo n g o b u c c o ;  

c f r .  J .  M A Z Z O L E N I ,  F o n t i  p e r  l a  s t o r i a  d e l l a  C a l a b r i a  n e l  

V i c e r e g n o  (1 5 0 3 - 1 7 3 4 )  e s i s t e n t i  n e l l ’ A r c h i v io  d i  S t a to  d i  

N a p o l i ,  N a p o l i ,  Ed i s u d ,  1 9 6 8 ,  p p .  4 - 6 ;  A .  M .  A D O R I S I O ,  

A r g e n t e r a :  « l a  p r i n c ip a le  m i n e r a  d e l  R eg n o » .  1 4 9 6 -1 5 6 8 .  F o n t i  

s c r i t t e  p e r  l a  s t o r i a  e c o n o m i c a  e  c i v i l e  d e l l e  m i n i e r e  d i  

L o n g o b u c c o :  « P e r g a m e n e  A r g e n t e r a »  d e l l ’ A r c h i v i o  d i  S ta t o  d i  

N a p o l i ,  M i r t o  C ro s i a ,  G A L S i l a  Gr e c a  B a s s o  J o n i o  Co s e n t i n o ,  

2 0 1 5  ( Q u a d e rn i  d o c u me n t a r i  d i  s t o r i a  d e l l e  Te r r e  J o n i c o s i l a n e  

d e l l a  S i l a  Gr e c a ) .  L’ a t t o  o r i g i n a l e  p e r g a m e n a c e o  e r a  c o n s e r v a t o  

i n s i e me  a l l a  p e r g a m e n a  d e l l ’ i n fe u d a z i o n e  ( P e r g a m e n e  

A r g e n t e r a  1 ) ,  ma  p o i  n e  fu  s e p a r a t o  e  o g g i  n o n  s e  n e  c o n o s c e  l a  

p o s i z i o n e  a r c h i v i s t i c a .  I l  r e g e s t o  s c r i v e  t e s t u a l m e n t e :  «D e n t r o  

q u a l e  [ p e r g a me n a ]  v i  è  s t r o me n t o  r o g a t o  p e r  N o ta r o  An g e l o  d e  

M i r o  d i  B i s i g n a n o  a ’  1 5  O t t o b r e  1 4 9 8 ,  e d  i n  v i r t ù  d i  e s s o ,  

l ’ U n i v e r s i t à  d i  Lo n g o b u cc o  p r e s t a  l ’ o m a g g i o  a l  d e t t o  d i  C a s a t a .  

E ’  b e r g a me n o » ;  c f r .  A .  M .  A D O R I S I O ,  P e r g a m e n e  d e l l ’ A r g e n t e r a  

d i  Lo n g o b u c c o .  C o n t r i b u to  a l l ’ e d i z i o n e ,  c o n  t ra d u z i o n e  i t a l ia n a  

a  f r o n t e ,  P e r g a m e n a  1 ,  p p .  7 7  e  s g g . ,  i n : L ’A r g e n t e r a  d i  

L o n g o b u c c o .  S e c o n d a  e d i z i o n e  r i v e d u ta  e  a m p l ia ta ,  C o mu n e  d i  

Lo n g o b u c c o .  As s e s s o r a t o  a l l a  C u l t u r a ,  2 0 0 5  (Q u a d e r n i  d e l l a  

B i b l i o t e c a  C i v i c a  “ B r u n o  d a  Lo n g o b u c c o ” , 1 ) ;  c f r .  a n c o r a  
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Proprio in questo periodo il paese subisce una 

trasformazione istituzionale di non poco rilievo . Tra il 

1487 e il 1496 Longobucco, come paese del principato 

di Rossano, è infeudato da Ferrante I a Ludovico Maria 

Sforza e in seguito da Federico d'Aragona alla vedova 

di Gian Galeazzo Sforza, Isabella d'Aragona
4
. Da 

questa concessione Federico d'Aragona, nel 1496, 

stornava le miniere di piombo e d'argento di 

Longobucco per assegnarle a Francesco Casati, oratore 

del Duca di Milano alla corte di Napoli
5
. Alla morte del 

Casati, poi, Ferdinando il Cattolico assegnerà 

nuovamente il feudo delle miniere al nobile napoletano 

Galeazzo Caracciolo e ai suoi eredi legittimi, che lo 

terranno per buona parte del sec.XVI
6
. 

Sino agli anni di queste infeudazioni, 

Longobucco era stata terra regia, di proprietà 

demaniale, amministrata da funzionari reali e affittata  

dalla Corte ad arrendatori per lo sfruttamento delle sue 

vene metallifere. Con la trasformazione in feudo, il 

territorio di Longobucco in cui si svolge l’attività 

mineraria diviene proprietà dei signori ai quali è 

concesso. La nuova situazione istituzionale induce i 

                                                                                                                           
A D O R I S I O ,  A r g e n t e r a :  « l a  p r i n c ip a l e  m i n e r a  d e l  R e g n o » .  1 4 9 6 -

1 5 6 8 . . . ,  d o c .  1 3 (1 9 ) ,  c .  1 r ,  p .  1 0 5  :  «L i  v i e n  p r e s t a t o  

l ’ o ma g g i o .  F a s c . I ,  n °  e o d e m ».  L ’ a t t o  e r a  a n n e s s o  a l  p r i v i l e g i o  

c o n  s e g n a t u r a  n °  I .  I l  d o c u me n t o  è  s t a t o  d a  me  r i c o r d a t o  an c h e  

i n :  T ra  i l  r a m e  d i  T e m e s a  e  l ’ a rg e n to  d i  Lo n g o b u c c o :  s t o r ia  e  

c u l t u r a  d i  u n o  s t e m m a  c i v i c o ,  i n :  L o  s t e m m a  e  i l  g o n f a lo n e  d e l  

C o m u n e  d i  Lo n g o b u c c o ,  s .  n .  t .  ( Q u a d e r n i  d e l l a  B i b l i o t e c a  

C o mu n a l e  “ B r u n o  d a  Lo n g o b u c c o ” ,  n .  5 ) ,  p p .  9 -2 7 ,  r i p u b b l i c a t o  

c o n  i l  t i t o lo :  U n  g e r o g l i f i c o  d e l  ‘ P o l i f i l o ’  n e l lo  s t e m m a  c i v i c o  

d i  Lo n g o b u c c o  (C S ) . Co n t r ib u to  a l l ’ a ra l d i c a  c o m u n a l e ,  i n  

«C a l a b r i a  S c o n o s c i u t a »,  X X IX  ( 2 0 0 6 ) ,  n .  1 1 0 ,  p p .  1 1 -1 5 .  
4L.  P E P E ,  S t o r i a  d e l la  s u cc e s s i o n e  d e g l i  S f o r z e s c h i  n e g l i  s ta t i  d i  

P u g l ia  e  C a l a b r i a ,  B a r i ,  1 9 0 0 .  R i s t .  fo t o l i t i c a  c o n  in t r .  d i  G .  

M U S C A ,  C a s s a n o  M u r g e ,  1 9 8 5  ( S o c i e t à  d i  S t o r i a  P a t r i a  p e r  l a  

P u g l i a .  D o cu me n t i  e  mo n o g r a f i e .  V o l .  I I ) ,  p p .  7 5  e  s g g . ;  G .  

G A L A S S O ,  E c o n o m i a  e  s o c i e t à  n e l l a  C a l a b r i a  d e l  C i n q u e c e n to ,  

M i l a n o ,  F e l t r i n e l l i ,  1 9 7 5 ,  p .  1 9 .  
5A D O R I S I O ,  P e r g a m e n e  d e l l ’ A r g e n t e r a  d i  L o n g o b u c c o … , 

P e r g a m e n a  1 . . . ,  p p .  8 2 - 8 9 .  
6A D O R I S I O ,  A r g e n t e r a :  « l a  p r i n c ip a l e  m i n e r a  d e l  R e g n o » .  1 4 9 6  -  

1 5 6 8 . . . ,  p p .  2 6 ,  6 2 -6 6 ,  d o c .  4 ( 5 ) .  
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cittadini di Longobucco a riaffermare e difendere i 

diritti civici secondo le forme previste dalle 

prammatiche del Regno. Infatti, proprio a partire da 

questi eventi le testimonianze dell’Universitas 

diventano numerose. 

Lo sfruttamento delle miniere porta lavoro agli 

abitanti, e con questo anche un relativo benessere, 

dovuto anche ai numerosi benefici fiscali e doganali 

concessi per facilitare l'attività estrattiva. Nel 

privilegio del 1496 Federico d'Aragona concede larghe 

esenzioni, oltre che per i materiali occorrenti e gli 

strumenti di lavoro, anche per «i panni lavorati e non 

lavorati, i teli, il grano, l'orzo, il vino, l'olio, gli 

alimenti salati, le calzature, le camicie, i cuoi ... 

per l'alimentazione e il vestiario degli uomini... i 

cavalli, i buoi, i muli, le giumente, gli asini e i 

maiali da macellare, i castrati per il vitto di detti 

uomini». Inoltre gli addetti alle miniere possono 

tenere una sciabica franca nella marina di 

Corigliano per rifornirsi di pesce fresco7. 

In questa congiuntura economica assai 

favorevole, l'Universitas trova agio di esercitare con 

efficacia i suoi diritti e doveri di giuspatronato sulla 

chiesa maggiore del paese, che diviene anche l'aula 

deputata alle più importanti assemblee comunali
8
. Un 

documento del 1505 ricorda una solenne assemblea 

tenutasi nella chiesa, dopo la celebrazione di una messa 

solenne, nel corso della quale l'Universitas patteggiò, 

giurando sui Vangeli,  un accordo con Ludovico 

                                                           
7A D O R I S I O ,  A r g e n t e r a :  « l a  p r i n c ip a l e  m i n e r a  d e l  R e g n o » .  1 4 9 6  -  

1 5 6 8 .  F o n t i  s c r i t t e … ,  p p .  1 6 -1 7 ,  4 9 - 5 4 ,  d o c .1 ( 1 ) .  
8 La  c h i e s a  c o me  s e d e  d e l l e  a s s e mb l e e  c o mu n a l i  n o n  è  u so  

i n s o l i t o  n e l  R e g n o  me r i d i o n a l e ;  c f r .  N .  F .  F A R A G L I A ,  I l  C o m u n e  

n e l l ’ I t a l i a  m e r i d io n a l e  ( 1 1 0 0 -1 8 0 6 ) ,  N a p o l i ,  T i p .  d e l l a  R e g i a  

U n i v e r s i t à ,  1 8 8 3 ,  p .  2 1 3 .  
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Antonio de Baldinis, che agiva per conto  del feudatario 

Francesco Casati
9
. 

Non meraviglia perciò se la chiesa matrice, sotto 

il patrocinio dell'Universitas, accanto al significato 

religioso, assuma una valenza simbolica e civile, che 

giustifica lo sforzo per l'arricchimento dell'edificio 

sacro con manufatti di pregio e di primario valore 

artistico. 

 

-- La campana del veneziano Pietro Giovanni 

“delle campane”. 

Il giuspatronato aveva tra i suoi obblighi 

l’impegno di dotare la chiesa d’arredi  confacenti, 

suppellettili sacre, vesti liturgiche e libri, oltre che di 

curare l'edificio con lavori di manutenzione e restauro. 

Come appare da documenti che vanno dal sec.XVI al 

sec.XVIII, l’Universitas di Longobucco onorò 

ampiamente questi obblighi, divenendo promotrice di 

molte commesse artistiche. La principale è certamente 

la campana maggiore, ancora oggi al suo posto sul 

vetusto campanile del paese
10

. 

                                                           
9A D O R I S I O ,  A r g e n t e r a :  « l a  p r i n c ip a l e  m i n e r a  d e l  R e g n o » .  1 4 9 6  -  

1 5 6 8 .  Fo n t i  s c r i t t e … ,  p p .  2 2 -2 3 ,  5 9 - 6 2 ,  d o c .  3 (4 ) .  S i  t r a t t a  d i  

u n  a t to  n o t a r i l e  c h e  r e c a  l a  d a t a  d e l  2  f e b b r a i o  1 5 0 5 .  L ’ a t t o  

s a n c i s c e  l ’ a c c o r d o  r a g g i u n to  t r a  Lu d o v i c o  An t o n i o  d e  B a l d in i s  

e  l ’ U n i v e r s i t a s  d i  Lo n g o b u c c o .  I l  P ro c u r a t o re  d e l  C a s a t i  

l a m e n t a v a  l ’ i n c u r i a  i n  c u i  v e r s a v a n o  g l i  s t a b i l i me n t i  mi n e r a r i  e  

c h i e d e v a  a i  Lo n g o b u c c h e s i  i l  r i s a r c i me n t o  d e i  d a n n i  ch e  n e  

e r a n o  d e r i v a t i .  L ’ U n i v e r s i t a s  d i  Lo n g o b u c c o  s i  d i f e n d e v a  

l a m e n t a n d o  a  s u a  v o l t a  d i  a v e r e  s o s t e n u t o  g i à  mo l t e  s p e s e  e  d i  

e s s e r s i  i n d e b i t a t a  a l  p u n t o  d i  n o n  p o t e r  s p e n d e r e  a l t r o  d e n a r o .  

O f f r i v a ,  t u t t a v i a ,  d u e c e n t o  g i o rn a t e  d i  l a v o r o  p er  r i p a r a r e  l e  

c a s e ,  i  fo r n i ,  i l  mu l i n o  e  g l i  a l t r i  e d i f i c i .  I l  p r o c u r a t o r e  a l z ò  

i n v e c e  l a  p o s t a  e  c h i e s e  s e i c e n t o  g i o r n a t e  l a v o r a t i v e .  S u  q u e s t a  

r i c h i e s t a  l ’ U n i v e r s i t a s  d o v e t t e  c e d e r e  e  s i g l a r e  «u n a n i me me n t e »  

u n  a c c o rd o .  Al l a  c o n t r a t t a z i o n e  e  a l l a  s t i p u l a z i o n e  d e l l ’ a t t o  

r e l a t i v o  e r a n o  p r e s e n t i ,  r i u n i t i  i n  a s s e mb l e a ,  i  r a p p r e s e n t a n t i  

i s t i t u z i o n a l i  d e l l ’ Un i v e r s i t a s ,  c i o è :  i l  g iu d i c e  a n n u a l e ,  i l  r e g i o  

n o t a io ,  i l  ma s t r o  g i u r a t o ,  g l i  e l e t t i  d e l l ’ Un i v e r s i t à  e  g l i  u o mi n i  

d i  Lo n g o b u c c o  a n z i a n i  e  ma g g i o r i .  F r a  i  t e s t i mo n i  c h e  

p r e s e n z i a n o  e  s o t t o s c r i v o n o  l ’ a t t o  n o t a r i l e  c o mp a r e  a n c h e  

l ’ a r c i p r e t e  p r o  t e m p o r e .  
10P e r  i l  c a mp a n i l e  d i  Lo n g o b u c c o  d e v o  r i ma n d a r e  a n c o r a  a d  u n  

mi o  a r t i c o l o ,  n e l  q u a l e  è  c i t a t a  a n c h e  l a  p o c a  b i b l i o g r a f i a  n o t a ;  

c f r .  A D O R I S I O :  I l  c a m p a n i l e  d i  Lo n g o b u c c o ,  i n  «C a l a b r i a  



7 

 

Fra le diverse suppellettili sacre, ornamentali e 

funzionali alla vita civile e religiosa, la dotazione di 

campane per il campanile rivestiva una sua particolare  

funzione civica e sociale. Campane e campanili, oltre 

ad essere segnali di valenza e utilità civica, 

assumevano anche un forte significato simbolico e 

d'appartenenza. Per descrivere il ruolo specifico delle 

campane prendo in prestito una bella pagina di Enzo 

Bianchi: 

 

«Le campane erano una presenza 

eloquente al cuore della società contadina, 

anche se oggi è impensabile poter sperimentare 

le sensazioni che esse suscitavano. Ognuna 

aveva addirittura un nome diverso e molte 

recavano iscritte preghiere, soprat tutto contro 

la grandine, la tempesta, i fulmini  … Così, 

quando sul campanile ne veniva issata una 

nuova era un evento di grande festa: la 

campana veniva benedetta, unta con il crisma e 

si chiedeva a Dio che essa fosse capace di 

fugare i mali atmosferici come i mali sociali 

che minacciavano la gente del paese.  

Forse è proprio per la loro capacità di 

far convergere verso l’unità che la gente si 

fidava delle campane, le percepiva come alleate 

dell’insieme del paese, confidava nel loro 

potere di difenderlo contro le intemperie»
11

. 

 

Questa riflessione letteraria ed evocativa, 

originata dal ricordo del paese d’origine dello scrittore, 

aiuta in generale a comprendere meglio l’atteggiamento 

                                                                                                                           
S c o n o s c iu t a »,  n .  2 4 ,  1 9 8 3 ,  p p .  1 7 - 1 8 ,  r i p u b b l i c a to  i n :  La  t o r r e  

N o r m a n n a ,  e d .  a  c u r a  d e l  C O M U N E  D I  L O N G O B U C C O ,  2 0 0 6 ,  p p .  5 -

9 ,  c o n  p i ù  r i c c o  c o r r e d o  fo t o g r a f i c o .  
11E .  B I A N C H I ,  I l  p a n e  d i  i e r i ,  To r i n o ,  E in a u d i ,  2 0 0 8 ,  p .  2 4 .  
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e l’interessamento civico verso le campane. Infatti, fu 

probabilmente una simile e profonda motivazione 

quella che fece sorgere e sostenne l’impegno di spesa, 

certamente non piccolo, affrontato nel 1533 

dall’Universitas di Longobucco per la fusione e 

l’acquisto della campana maggiore.  Lo documenta 

l’iscrizione presente sulla campana stessa, la quale, pur 

se rifusa nel 1902, riproduce fedelmente l’iscrizione 

antica (Fig. 1): 

 

REGNANDO CRISTO REDENTORE //  

LA DITTA FRANCESCO ING. DE POLI IN VITTORIO 

VENETO FONDE QUESTA // 

COL BRONZO DELLA ROTTA CAMPANA SULLA QUALE 

ERA SCRITTO // 

 HEC CAMPANA EST DE SANTE MARIE (così) DE 

LONGOBUCCO //  

IN QUA VIVITUR SUB JURE PATRONATUS FACTA SUB 

ANNO MDXXXIII // 

CUIUS NOMEN MARIA PETRI JOANNIS OPUS ACTUM 

VENETIIS  ARCIPRETE GIUSEPPE CURIA 1902 //
12

 

 

 

L’iscrizione riporta parola per parola l’epigrafe 

originale, adeguatamente marcata, dell 'antica campana. 

La conferma dell’esatta riproduzione dell’iscrizione 

antica si legge in una sua trascrizione degli anni 1815-

1836, anteriore, quindi, alla rifusione, annotata in un 

registro dell’archivio parrocchiale, in cui così è scritto: 

                                                           
12G.  D E  C A P U A ,  L o n g o b u c c o  d a l l e  o r ig i n i  a l  t e mp o  p r e s e n t e ,  

C o s e n z a ,  F a s a n o ,  1 9 8 2 1  ( R o s s a n o ,  S tu d io  Z e t a ,  1 9 9 7 2 ) ,  p .  8 5 .  

L’ i s c r i z i o n e  è  s t a t a  p u b b l i c a t a  u n a  p r i ma  v o l t a  d a  c h i  s c r i v e  i n :  

T r a  i l  r a m e  d i  T e m e s a  e  l ’ a r g e n to  d i  L o n g o b u c c o … ,  p p .  9 - 2 7 ;  

r i p u b b l i c a to  c o n  i l  t i t o lo :  U n  g e r o g l i f i c o  d e l  ‘P o l i f i l o ’  n e l lo  

s t e m m a  c i v i c o  d i  L o n g o b u c c o  (C S ) … ,  p p .  1 1 -1 5 .  U n a  s u a  

r i p r o d u z io n e  fo t o g r a f i c a  è  a n c h e  in :  L a  t o r r e  N o r m a n n a ,  1 0 .  

L ' i s c r i z i o n e  i n  p a s s a t o  s i  p o t e v a  l e g g e r e  d a l l ' i n t e r n o  d e l l a  c e l l a  

c a mp a n a r i a .  S u c c e s s i v a m e n t e  ( n o n  s o  d i r e  i n  q u a l e  o c c a s i o n e )  

l a  c a mp a n a  è  s t a t a  r u o t a t a  d i  1 8 0 ° ,  s i c c h é  o g g i  l ' i s c r i z i o n e  s i  

t r o v a  s u l  l a t o  e s t e r n o ,  r e s t a n d o  p o co  v i s i b i l e  s e  n o n  c o n  

a d e g u a t i  s t r u me n t i  o t t i c i .  
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«L’iscrizzione (così) che legesi (così) nella 

Campana grande è del tenore che siegue, 

videlicet: Haec campana est Sanctae Mariae de 

Longobucco, in / qua vivitur sub jure 

Patronatus, facta sub Anno / MDXXXIII, cuius 

nomen Maria. Petri Joannis / opus actum 

Venetiis»
13

. 

 

Tenendo presente quest’antica trascrizione, più 

corretta di quella del 1902, se ne propone la seguente 

traduzione: 

 

QUESTA CAMPANA È DI SANTA MARIA DI LONGOBUCCO, 

CHE GODE DIRITTO DI PATRONATO,  FATTA NELL’ANNO 1533, 

IL SUO NOME È MARIA.  OPERA DI PIETRO GIOVANNI FATTA IN 

VENEZIA. 

 

L’interesse di questa iscrizione travalica 

l’ambito locale. Essa testimonia chiaramente come 

l’Universitas di Longobucco, nell’esercizio del 

giuspatronato, commissionò una campana a Venezia. 

Emerge così una relazione insospettata tra Longobucco 

e gli artisti della grande Venezia del Rinascimento.  

Le campane veneziane erano famose in tutto il 

mondo cristiano sin da quando il Doge Orso 

Partecipazio, nell’864 d. C., aveva inviato in dono 

all’imperatore di Costantinopoli dodici campane per la 

basilica di Santa Sofia
14

. Al corrente di tale fama erano 

                                                           
13A R C H I V I O  D E L L A  C H I E S A  M A T R I C E  D I  L O N G O B U C C O ,  L i b e r  

b a p t i z a to r u m  ( 1 8 1 5 - 1 8 3 6 )  [ u n i t o  a : ]  Li b e r  c o n f i r m a t o r u m  

( 1 8 1 5 -1 8 3 6 ) ,  s e n z a  c o l lo c a z i o n e ,  p .  1 .  R in g r a z i o  i l  D o t t .  G .  

F e r r a r o  p e r  a v e r mi  p r o c u r a t o  l a  fo t o c o p i a  d e l l a  p a g i n a .  
14F .  B R U N E L L O ,  A r t i  e  m e s t i e r i  a  V e n e z i a  n e l  m e d i o e v o  e  n e l  

r i n a s c i m e n t o ,  V i c e n z a ,  N e r i  P o z z a ,  1 9 8 0 ,  p p .  5 1  e  s g g . ;  E .  

N E R I ,  D e  c a m p a n i s  f u n d e n d i s .  L a  p r o d u z io n e  d i  c a m p a n e  n e l  

m e d i o e v o  t r a  f o n t i  s c r i t t e  e d  e v i d e n z e  a r c h e o l o g i c h e ,  M i l a n o ,  

V i t a  e  p e n s i e r o ,  2 0 0 6 ,  p p .  8 ,  2 1 5 .  
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probabilmente anche i maestri fonditori che lavoravano 

nell’Argentera di Longobucco e che certamente non 

ignoravano che piombo, stagno e argento erano fra i 

metalli usati dai fonditori di campane
15

. Da parte loro i 

fonditori di campane, abituati a rifornirsi dei metalli 

necessari per esercitare il loro mestiere, conoscevano 

verosimilmente il sito minerario di Longobucco, che 

produceva piombo, stagno e argento. 

Si pone naturalmente il problema dei modi 

formali con cui questi rapporti s’intrecciarono.  In 

mancanza però di documenti scritti, dobbiamo ricorrere 

a ipotesi: la campana potrebbe essere stata 

commissionata a qualche intraprendente mercante 

veneziano, che, sbarcato sulla costa, si era spinto sino a 

Longobucco, attirato dalla fama dell’Argentera. E’ 

possibile anche che esponenti dell’Universitas di 

Longobucco abbiano incontrato i Veneziani in un 

centro portuale della costa. Infatti, i traffici 

commerciali della Serenissima che utilizzavano le vie 

del mare, si spingevano lungo l’Adriatico e il Mare 

Ionio, toccando le coste della Calabria e giungendo ben 

oltre
16

. In una cronaca antica è rimasto il ricordo di una 

                                                           
15P e r  l a  l e g a  m e t a l l i c a  u s a t a  p e r  l a  f a b b r i c a z i o n e  d e l l e  c a mp a n e  

c f r .  N E R I ,  D e  c a m p a n i s  f u n d en d i s  . . . ,  p .  2 0 .  I l  mo n a c o  Te o f i l o  

r a c c o ma n d a  q u a t t r o  p a r t i  d i  r a me  e  u n a  d i  s t ag n o  ( q u a tu o r  

p a r t e s  s i n t  c u p r i  e t  q u in ta  s t a g n i ) ,  c f r .  T H E O P H I L U S ,  D e  d i v e r s i s  

a r t i b u s ,  l i b .  I I I ,  c a p .  LX X X V ,  D e  c a mp a n i s  f u n d e n d i s ,  i n  N E R I ,  

D e  c a m p a n i s  f u n d e n d i s  . . . ,  p p .  5 6 -5 7  e  n o t e  6 7 - 6 9 .  La  p r e s e n z a  

d e l l ’ a r g e n t o  n e l l a  m e s c o l a  è  i n  a l t r a  fo n t e  c o s ì  r i c o r d a t a :  «L e  

c a mp a n e  …  s o n o  i l  r i su l t a t o  d e l l a  fu s i o n e  d i  u n a  l e g a  me t a l l i c a  

fo r ma t a  p e r  u n  7 5 %  d a  r a me  e  p e r  u n  2 5 %  d a  s t a g n o ,  c o n  u n a  

v a r i a z i o n e  d e l  5 %  c i r c a .  N e i  s e c o l i  s c o r s i  v e n i v a n o  u t i l i z z a t e  

a n c h e  mi n i me  p e r c e n t u a l i  d ’ a r g e n t o ,  c h e  c o n t r i b u iv a n o  a  d o t a r e  

l e  c a mp a n e  d i  u n a  p a r t i c o l a r e  r i c c h e z z a  d i  a r mo n i c i » ,  c f r .  

h t t p : / / w w w. c a mp a n a r i b e r g a ma s c h i . n e t / .  
16 N e l l a  p r o v i n c i a  c o s e n t i n a  n o n  so n o  p o c h e ,  e  a l c u n e  a s s a i  

n o t e ,  l e  t e s t i mo n i a n z e  a r t i s t i c h e  d e l l e  b o t t e g h e  v e n e z i a n e  ( a d  

e s e mp i o  i  p o l i t t i c i  d e i  V i v a r i n i  a  M o r a n o  C a l a b r o  e  a  

Z u mp a n o ) .  N e l l a  s t e s s a  Lo n g o b u c c o  u n a  t r a c c i a  d i  c o n o s c e n z a  

p o p o l a r e  d e i  ma n u fa t t i  v e n e z i a n i  è  c o n s e r v a t a  a n c h e  i n  u n  

a n t i c o  c a n t o  d i a l e t t a l e ,  n e l  q u a l e  s i  p a r a g o n a  u n a  b e l l a  s i g n o r a  

a  u n a  ‘ g r a z i o s a  s p i l l a  d ’ o r o  v e n e z i a n a ’ :  «s p i n g u le t t e d d a  d ’ u o r u  

v e n e z i a n a » ,  c f r .  G .  D E  C A P U A ,  C a n z o n i  d ia l e t t a l i  

l o n g o b u c c h e s i ,  Co s e n z a ,  E d i z i o n i  P e r i f e r i a ,  1 9 9 7 ,  p .  7 7 .  
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grande campana che proveniva da Venezia e che fu 

innalzata sul campanile della Cattedrale di Gerace, tra 

il 1429 e il 1444, dal vescovo Aymerico. Secondo la 

tradizione la nave che la trasportava era diretta in 

Sicilia, ma giunta davanti alla marina di Gerace si 

arrestò inspiegabilmente fra lo stupore di tutti, 

determinando lo sbarco della campana e la sua 

acquisizione in cambio di un congruo quantitativo 

d’olio
17

. 

Volendo dare più sostanza alla nostra ipotesi, 

possiamo credere che la commessa della campana di 

Longobucco poté avvenire in un punto d’intersezione di 

una rotta mercantile veneziana con la Calabria ionica, 

quale uno scalo portuale come quelli di Crotone o di 

Isola Capo Rizzuto, o, ancor meglio, un sito di attracco 

assai più vicino, quale quello di Cupo, nella marina di 

Corigliano Calabro. Qui, in particolare, gettavano 

l’ancora i galeoni dei mercanti che compravano olio e 

vino, e qui viveva dal 1496 una colonia di pescatori 

Longobucchesi, che gestiva la sciabica franca concessa 

da Federico d’Aragona per rifornire di pesce i lavoranti 

dell’Argentera
18

. In qualunque modo siano avvenuti i 

contatti, l’Universitas di Longobucco affrontò la 

gravosa spesa della fabbricazione e del trasporto della 

                                                           
17 L’ e p i s o d i o  è  n a r r a to  d a l  v e s c o v o  O t t a v i a n o  P as q u a  ( 1 5 7 4 -

1 5 9 1 ) :  «u t q u e  h o c  e t i a m  a d d a m ( i l l u d  me mo r i a  p r o d i t u m e s t )  

c a mp a n a m g r a n d i o r e m  B a s i l i c a e  C a t h e d r a l i s ,  q u ae  i n  S i c i l i a m  

V e n e t i i s  v e h e b a t u r ,  e  r e g i o n e  o r a e  h u i u s  m a r i t i m a e  i t a  

s u b s t i t i s s e  n a v e m,  u t  e a  d e  r e  o mn e s  o b s tu p e s c e r e n t .  E a  i g i tu r  

a d  l i t u s  e x p o s i t a ,  o l e i q u e  p r e c i o  r e d e mp t a ,  e t  a b  A m e r i c o  r i t e  

p r e c i b u s ,  e t  b e n ed i c t i o n e  c o n s e c r a t a  i n  t u r r i m c a mp a n i l e m 

s u b l a t a  e s t »,  c f r .  E .  D ’ A G O S T I N O ,  I  v e s c o v i ,  i n :  L a  Ca t t e d ra l e  

d i  G e r a c e .  I l  m o n u m e n t o ,  l e  f u n z i o n i ,  i  c o r r e d i ,  c o o r d in a me n t o  

d i  S .  G E M E L L I ,  C o s e n z a ,  E f fe s e t t e  ( C a s s a  d i  R i s p a r mi o  d i  

C a l a b r i a  e  d i  Lu c a n i a ) ,  1 9 8 6 ,  p p .  2 0 9 -2 2 4 ,  c i t a z i o n e  t r a t t a  d a  

p p .  2 1 0 -2 1 1 .  N o n  t ro v o  r i f e r i me n t i  p i ù  r e c e n t i  a  q u e s t a  

c a mp a n a .  P e r  l e  c a mp a n e  d i  Ge r a c e  c f r .  a n c h e  D .  O L I V A ,  M i l l e  

a n n i  e  u n  g i o rn o  a  G e r a c e ,  R o m a ,  E d i z i o n e  a  c u ra  d e l l ’ Au t o r e ,  

1 9 7 6 ,  p p .  8 2 - 8 3 .  
18A D O R I S I O ,  A r g e n t e r a :  « l a  p r i n c i p a l e  m i n e r a  d e l  R eg n o » .  1 4 9 6 -

1 5 6 8 .  F o n t i  s c r i t t e … ,  p p .  1 6 -1 7 ,  4 9 - 5 4 ,  d o c .1 ( 1 ) .  
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campana, fornendo tutto o in parte, secondo una prassi 

non insolita, piombo, stagno e argento di estrazione 

locale da utilizzare insieme al rame per l’amalgama 

della fusione
19

. 

Quando fu finita, la campana partì da Venezia e 

giunse via mare sino alle coste ioniche, da dove fu 

trasportata lungo l’antico tracciato stradale che seguiva 

il fondovalle del fiume Trionto sino alla montana 

Longobucco
20

. Non abbiamo una cronaca del suo arrivo 

in paese, ma certamente fu evento solenne e 

memorabile. La rilevanza sociale di simili eventi è così 

rilevata da Elisabetta Neri:  

 

«Finanziare la realizzazione di una campana in 

situ o acquistarne una fabbricata altrove doveva 

probabilmente avere un grande impatto sulla 

popolazione, che partecipava … all’atto … 

[della] benedizione … Entrambe le situazioni 

erano fortemente ritualizzate  e volte a far 

apparire il committente come princeps 

societatis, tanto che ancora oggi una tradizione 

popolare vuole che le campane suonando 

riecheggino il nome del committente»
21

. 

 

La campana ‘grande’ di Longobucco, benedetta e 

battezzata con il nome Maria in onore di S. Maria 

Assunta, titolare della chiesa matrice, e innalzata sul 

campanile, ha costituito e costituisce ancora oggi la 

voce più solenne del paese, quasi la voce stessa della 

Comunità, sia quando scandisce le ore mariane della 

                                                           
19N E R I ,  D e  c a m p a n i s  f u n d e n d i s  . . . ,  p .  2 1 5 .  
20 I l  t r a c c i a t o  d i  q u e s t a  s t r a d a  d i  c o l l e g a me n t o  d e l  p a e s e  c o n  l e  

m a r i n e  e  i  c e n t r i  u rb a n i  d e l l a  c o s t a  è  i n d i c a t o  a n c h e  i n  u n o  

s c h i z z o  s e i c e n t e s c o  c o n s e r v a t o  n e l l ’ Ar c h i v i o  Al d o b r a n d in i  

( F R A S C A T I ,  A R C H I V I O  P R I N C I P E  A L D O B R A N D I N I ,  R o s s a n o ,  I ,  1 6 )  

c o n  q u e s t e  p a r o l e :  «S t r a d a  c h e  v i e n e  d a  R o s s a n o  è  v i c i n o  

q u e s t o  f i u me ».  
21N E R I ,  D e  c a m p a n i s  f u n d e n d i s  . . . ,  p .  2 1 5 .  
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giornata, l’Angelus a mezzogiorno e l’Ave Maria al 

tramonto, sia quando dona l’ultimo saluto ai defunti.  

Fatto di grande importanza, poi, è che 

l’iscrizione della campana restituisce il nome del 

maestro fonditore: Pietro Giovanni (Fig.  2). Questo 

nome e l’anno di fusione, il 1533, consentono 

d’identificare l’artefice con uno dei più conosciuti 

fonditori della Venezia rinascimentale. Pietro 

Giovanni, infatti, non era un oscuro artigiano, ma ha 

legato il suo nome a un celebre monumento innalzato 

nella Basilica Ducale di San Marco: la tomba del 

cardinale Giovanni Battista Zeno (1439-1501). La 

fastosa tomba del Porporato è opera della grande 

famiglia di scultori dei Lombardo. Pietro Lombardo e 

figli avevano ricevuto dal Senato Veneto la 

commissione di erigere la cappella e il monumento 

funebre subito dopo la morte del Cardinale nel 1501. I 

lavori si protrassero per alcuni anni sino al 1515 e per 

portarli a termine si rese necessario l’intervento di 

artisti come Antonio Lombardo, Paolo Savin e  i 

fonditori Zanin Alberghetto e Zuanne delle Campane 

(Pietro Giovanni delle Campane), quest'ultimo così 

chiamato proprio perché fonditore di campane. Sul 

piedistallo bronzeo della Madonna della Scarpa, posta 

sull’altare del mausoleo, questo maestro ha lasciato la 

sua firma, che lo storico veneziano Tommaso Temanza 

così trascrive: 

 

«Petri Joannis Campanati MDXV»
22

. 

 

                                                           
22T.  T E M A N Z A ,  V i t e  d e i  p i ù  c e l e b r i  a r c h i t e t t i ,  e  s c u l t o r i  

v e n e z i a n i  c h e  f i o r i r o n o  n e l  S e c o l o  D e c i m o s e s t o ,  V e n e z i a ,  N e l l a  

S t a mp e r i a  d i  C .  P a l e s e ,  1 7 7 8 ,  p p .  8 8 - 8 9 ;  P .  S E L V A T I C O ,  V .  

L A Z A R I ,  G u i d a  a r t i s t i c a  e  s t o r i c a  d i  V e n e z i a  e  d e l l e  i s o l e  

c i r c o n v i c i n e ,  V e n e z i a - Mi l a n o -V e r o n a ,  P .  R i p a m o n t i  C a r p a n o ,  

1 8 5 2 ,  p .  3 4 .  
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Pietro Giovanni delle Campane e Pietro Giovanni 

Campanato sono la stessa persona, come precisa il 

Moschini, che ricorda anche l’epigrafe posta in sua 

memoria nella chiesa di San Sebastiano dal figlio 

Giovanni Battista nel 1543
23

. Le fonti storiche 

veneziane non registrano altri fonditori con lo stesso 

nome
24

. La firma di Pietro Giovanni fonditore di 

campane compare in quegli stessi anni in Dalmazia.  

Non è improbabile, infatti, che il medesimo Pietro 

Giovanni sia il fonditore che nel 1526 appone 

l’iscrizione «Petri Joannis Opus MDXXVI» alla 

campana detta "la vecchia predica" del campanile della 

chiesa di San Francesco di Ragusa (Dubrovnik)
25

. 

L’arco cronologico dell’attività documentata di 

Pietro Giovanni si svolge nei primi quattro decenni del 

sec.XVI e abbraccia perfettamente il 1533, anno della 

fusione della campana di Longobucco, conferendo 

coerenza cronologica alla paternità dell’opera. Il 

fonditore che ha fabbricato a Venezia la campana 

maggiore di Longobucco, infatti, non può essere altri 

che lo stesso Pietro Giovanni che ha lasciato la sua 

                                                           
23G.  M O S C H I N I ,  G u i d a  p e r  l a  c i t t à  d i  V e n e z i a  a l l ’ a m i c o  d e l l e  

B e l l e  A r t i ,  I I ,  V e n e z i a ,  N e l l a  T i p o g r a f i a  d i  Al v i s o p o l i ,  1 8 1 5 ,  p .  

5 7 2 ;  S .  T I C O Z Z I ,  D i z i o n a r i o  d eg l i  a r c h i t e t t i ,  s cu l t o r i ,  p i t t o r i ,  

i n t a g l ia t o r i  i n  ra m e  e d  i n  p i e t ra ,  …,  To m o  p r i mo ,  Mi l a n o ,  G .  

S c h i e p a t t i ,  1 8 3 0 ,  p .  2 6 1 .  
24 C o n  Te m a n z a ,  M o s c h i n i  e  T i c o z z i  c o n c o r d a n o  i l  C i c o g n a r a  e  

i l  S e l v a t i c o ;  c f r .  L .  C I C O G N A R A ,  S t o r i a  d e l la  s c u l t u ra  d a l  s u o  

r i s o r g i m e n t o  in  I t a l ia  f i n o  a l  s e c o l o  d i  C a n o va … ,  e d i z io n e  

s e c o n d a  r i v e d u t a  e d  a mp l i a t a  d a l l ’ A u t o r e ,  IV ,  P r a t o ,  P e r  i  F r a t .  

G i o c h e t t i ,  1 8 2 3 ,  p p .  3 4 6 - 3 4 8 ;  P .  S E L V A T I C O ,  S u l la  a r c h i t e t t u r a  

e  s u l l a  s c u l t u r a  i n  V e n e z i a  d a l  M e d i o  E v o  s i n o  a i  n o s t r i  g i o rn i ,  

V e n e z i a ,  P .  R i p a mo n t i  C ar p a n o ,  1 8 4 7 ,  p .  1 9 0 .  
25 Q u e s t a  c a mp a n a ,  c o n  a l t r e  f i r ma t e  d a  fo n d i to r i  v e n e t i ,  fu  

r i fu s a  n e l  1 8 3 1 ,  c f r .  A .  D U D A N ,  L a  D a l m a z ia  n e l l ’ a r t e  i t a l i a n a .  

V e n t i  s e c o l i  d i  c i v i l t à ,  M i l a n o ,  T r e v e s ,  1 9 2 1 -1 9 2 2 ,  I ,  p .  1 9 5  

n o t a  6 1 ,  c h e  t r a e  l a  n o t i z i a  e  l a  t r a s c r i z i o n e  d e l l a  f i r ma  d a  u n  

m a n o s c r i t t o  d e l l a  b ib l i o t e c a  d e l  P .  I n n o c e n z o  C iu l i c h ,  c f r .  G .  

A.  C A S N A C I C H ,  C a t a l o g o  d e l la  B ib l i o t e c a  d e l  P .  I n n o c e n z o  

C i u l i c h  d e t to  P .  S o r d o  n e l l a  l i b r e r i a  d e ’  R R .  P P .  F r a n c e s c a n i  

d i  R a g u sa ,  Z a r a ,  D a l l a  T i p o g r a f i a  Go v e r n i a l e ,  1 8 6 0 ,  p .  1 8 8 ,  ms  

9 3 4 .  
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firma nei bronzi monumentali della Cappella Zeno e 

nella campana di Ragusa. 

A causa della rifusione del 1902, il mantello 

decorativo del bronzo di Longobucco, quale si presenta 

oggi, non sembra essere più quello originale, apparendo 

stilisticamente e iconograficamente ibridato. Vi 

vediamo raffigurati, infatti, la Madonna del Rosario e 

San Domenico, i cui culti si affermarono a Longobucco 

dopo l’arrivo dei Domenicani nel 1579, quando già da 

molti anni la campana antica era al suo posto
26

. Vi 

troviamo raffigurata anche l’Assunta, secondo 

l’iconografia del rilievo in pietra che si trova sulla 

facciata della chiesa, e un'altra raffigurazione della 

Madonna con il Bambino. Anche gli altri fregi 

decorativi sembrano stilisticamente incongrui con 

l’anno della prima fusione, ad eccezione di un motivo 

di palmette alternate a fronde di quercia di gusto 

rinascimentale che orna il labbro della campana lungo 

la sua circonferenza. Questo motivo potrebbe 

rispecchiare con più coerenza qualche elemento 

decorativo originale dell’antica campana.  

 

 

-- L’icona lignea scolpita e dipinta . 

La vicenda storica e artistica della campana 

"grande" getta nuova luce sulla preziosa icona della 

Madonna che adora il Bambino venerata nella chiesa 

(Fig. 3), detta “Madonnina dei calderai” (nel dialetto 

                                                           
26 I l  c o n v e n t o  d e i  D o me n i c a n i  d i  Lo n g o b u c c o  fu  fo n d a t o  n e l  

1 5 7 9  e  so p p r e s s o  n e l  1 6 5 3 ;  c f r .  P .  S P O S A T O ,  A s p e t t i  e  f i g u r e  

d e l l a  r i f o r ma  c a t t o l i c o - t r i d e n t i n a  i n  Ca l a b r i a ,  i n :  A t t i  d e l  3 °  

C o n g r e s s o  s t o r i c o  c a la b r e s e  (1 9 - 2 6  m a g g i o  1 9 6 3 ) ,  N a p o l i ,  F .  

F i o r e n t in o ,  1 9 6 4 ,  p p .  2 2 5 - 3 0 4 ,  e  p a r t i c o l a r me n t e  p .  2 9 1 ;  L .  G.  

E S P O S I T O ,  S o p p r e s s i o n e  e  c o n s e g n a  d e i  “ c o n v e n t in i ”  

d o m e n i c a n i  i n  C a l a b r ia  (1 6 5 2 -5 3 ) ,  i n  «R i v i s t a  S t o r i c a  

C a l a b r e s e » ,  I V  ( 1 9 8 3 ) ,  p p .  1 7 5 -2 1 2 ,  e  p a r t i c o l a r m e n t e  p .  2 0 4  

o v e  s i  r i p o r t a  l ’ a t t o  d i  so p p r e s s i o n e .  
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locale: ‘e ri quararari’, secondo una tradizione orale), 

o, secondo la vulgata oggi prevalente, “dei carbonai”
27

. 

La sicura presenza a Longobucco di un bronzo 

fuso nel grande atelier artistico della Serenissima pone 

su un piano di maggiore sicurezza storica la 

provenienza veneta anche dell’icona lignea, come del 

resto vuole anche una versione della tradizione orale 

che è stata accantonata come «una suggestiva variante» 

della pia leggenda
28

. Pur senza voler negare alcune 

desinenze stilistiche di derivazione europea, mi sembra 

necessario rivalutare alcuni aspetti propri della scultura 

lignea di area veneta, quale si sviluppò lungo l’arco 

alpino, dal Friuli a Verona, nell’incontro e nel 

reciproco influsso di artisti veneti, tirolesi, austriaci e 

boemi
29

. Verso questa cultura ‘pluri-nazionale’ 

sembrano indirizzare gli elementi di natura 

iconografica e stilistica dell’icona di Longobucco.  

L’iconografia dell’immagine, pur partecipe della 

numerosa famiglia delle “Madonne dell’Umiltà”, fa 

parte in realtà di un gruppo ben definito: quello 

derivante dalle Madonne dolenti sedute con il Cristo 

                                                           
27 La  t r a d i z i o n e  o r a l e  d e l l a  p i a  l e g g e n d a  n o n  è  u n i v o c a .  La  

v e r s i o n e  d a  m e  r a c c o l t a  a  Lo n g o b u c c o  d a  d o n n e  a n t i c h e  p a r l a  d i  

c a l d e r a i  e  r a m a i  a mb u l a n t i  c h e  v e n d e v a n o  ‘ a  r a m a ’  ( r e c i p i e n t i  e  

u t e n s i l i  d i  r a me  p e r  u s i  d o me s t i c i ) .  L ’ a l t r a  v e r s i o n e  è  q u e l l a  

d e i  c a r b o n a i  ( e  n o n  “d e i  C a r b o n a r i ”  c o me ,  p u r t ro p p o  ed  

e q u i v o c a me n t e ,  t a l v o l t a  s i  s c r i v e  e  s i  d i c e ) .  La  d i v e r s i t à  d e l l e  

n a r r a z i o n i  i n d i c a n o  c h e  l a  l e g g e n d a  n o n  è  e s e n t e  d a  

c o n t a mi n a z i o n i  p s e u d o - s to r i c h e  ( fo r s e  a n c h e  r e c e n t i ) .  
28G.  L E O N E ,  B o n a  S f o r z a  e  d in t o rn i :  a l c u n e  r i f l e s s i o n i  s t o r i c o -

a r t i s t i c h e  s u  L o n g o b u cc o  t r a  Qu a t t r o  e  C in q u e c e n t o  e  l a  

« M a d o n n i n a  d e i  Ca r b o n a i » ,  i n :  L o n g o b u c c o ,  d a l  m i t o  a l la  

s t o r i a .  T e s t i m o n i a n z e  e  s t u d i  i n  m e m o r ia  d i  M o n s .  G i u s e p p e  D e  

C a p u a ,  Lo n g o b u c c o ,  2 0 0 8 ,  p p .  1 8 1 - 2 0 2 ,  p a r t i c o l a r m e n t e  p .  2 0 0 .  

Lo  s t u d i o so  n o n  me n z i o n a  l a  c a mp a n a  e ,  q u i n d i ,  n o n  c o n o s c e  

l ’ i s c r i z i o n e .  I l  s a g g i o  d i  Le o n e ,  t u t t a v i a ,  r i s u l t a  a s s a i  u t i l e  p e r  

l ' a mp i a  d o c u me n t a z i o n e  f o t o g r a f i c a  a  c o l o r i .  
29V a s t a  è  l a  b i b l i o g r a f i a  r e l a t i v a  a l l ’ a r g o me n t o .  M i  l i mi t o  a  

c i t a r e  a l c u n e  mo s t r e  d i  q u e s t i  u l t i mi  a n n i  e  i  r e l a t i v i  c a t a l o g h i :  

I m a g o  l i g n e a :  s c u l tu r e  l i g n e e  n e l  T r e n t i n o  d a l  X I I I  a l  X VI  

s e c o l o ,  a  c u r a  d i  E .  C A S T E L N U O V O ,  T r e n t o ,  1 9 8 9 ;  La  s c u l tu ra  

l i g n ea  n e l l ’ a r c o  a l p in o :  s t o r i a ,  s t i l i  e  t e c n i c h e .  1 4 5 0 - 1 5 5 0 ,  a  

c u r a  d i  G .  P E R U S I N I ,  U d i n e ,  1 9 9 9 ;  A  No r d  d i  V e n ez i a :  s c u l t u r a  e  

p i t t u ra  n e l l e  v a l l a t e  d o lo m i t i c h e  t r a  Go t i c o  e  R in a s c i m e n t o ,  a  

c u r a  d i  A .  M .  S P I A Z Z I ,  C i n i s e l l o  B a l s a mo ,  2 0 0 4 .  
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morto deposto sulle ginocchia, nelle quali il Cristo 

morto è sostituito da Gesù Bambino,in cui si prefigura 

la missione sacrificale
30

. Nella grande fioritura 

rinascimentale di questo tema, spetta a Giovanni 

Bellini l’aver portato all’apice sia l’iconografia della 

Madonna con il Cristo morto con la Pietà Donà delle 

Rose della Galleria dell’Accademia di Venezia, sia 

l’iconografia parallela della Madonna che adora Gesù 

Bambino deposto sulle ginocchia con la Madonna del 

prato della National Gallery di Londra e, poi, anche 

con la Madonna con il Bambino dormiente sul 

parapetto del Metropolitan Museum di New York
31

. 

Questi autorevoli esempi toccano il vertice di una 

scelta iconologica che trova particolare fortuna in 

ambito veneto e, anche, altrove
32

. La Madre adora il 

Bambino adagiato sulle sue ginocchia, dormiente o 

sveglio. L’archetipo della Mater dolorosa è segnalato 

in genere dal sedile su cui siede la Madonna, che allude 

al sarcofago simbolo e memento della morte e della 

sepoltura. Questa immagine trova particolare fortuna 

anche nella scultura dell’area friulana e veneta ed è 

ripresa nella Madonna con Bambino , gruppo centrale di 

un polittico ligneo scolpito conservato nel Museo del 

Territorio di San Daniele del Friuli, e ancora nel 

                                                           
30S .  B E R T E L L I ,  I l  r e ,  l a  v e r g i n e ,  l a  s p o sa :  e r o s ,  m a t e r n i t à  e  

p o t e r e  n e l l a  c u l tu r a  f i g u ra t i v a  e u r o p e a ,  D o n z e l l i  E d i t o r e ,  2 0 0 2 ,  

p p .  5 8 - 6 3 .  
31M .  L U C C O  e  G .  C .  F .  V I L L A ,  a  c u r a  d i , G i o v a n n i  B e l l i n i ,  

M i l a n o ,  S i l v a n a  E d i to r i a l e ,  2 0 0 8 ,  p .  3 0  f i g .  1 5 ,  p .  5 8  f i g .  7  e  

p p .  1 4 6 - 1 4 7  c a t .  5 .  
32 I n  a mb i t o  f e r r a r e s e  i l  t e m a  è  r i p r e s o  d a  Co s mè  T u r a ,  M a d o n n a  

c o l  B a mb i n o  d e l l a  S amu e l  H .  K r e s s  C o l l e c t i o n ,  N a t i o n a l  

Ga l l e r y  o f  Ar t ,  Wa s h i n g t o n ,  e  d a  E r c o l e  d e ’  R o b e r t i  i n  u n a  

p i c c o l a  t a v o l a  d ip i n t a  p e r  E l e o n o r a  d ’ E s t e ,  o g g i  a  B e r l i n ,  

S t a a t l i c h e  M u s e e n ,  Ge m ä l d e g a l e r i e  K u l t u r fo r u m.  S i  v e d a  a n c h e  

l a  M a d o n n a  a d o r a n t e  i l  B a m b in o  a t t r i b u i t a  a l l ’ a mb i t o  d i  Lu c a  

S i g n o r e l l i ,  c f r .  L e  c o l l e z i o n i  d ’a r t e  d e l l a  Ca s s a  d i  R i s p a r m i o  d i  

P a d o v a  e  R o v i g o ,  d e l la  C a s s a  d i  R i s p a r m i o  d i  V e n e z i a  e  d i  

F r i u l c a s s a ,  a  c u r a  d i  A .  C O L I V A ,  M i l a n o ,  S i l v an a  E d i t o r i a l e ,  

2 0 0 6 ,  p p .  1 3 ,  3 6 -3 7 ,  s c h e d a  d i  M .  M I N O Z Z I  c o n  r i p r o d u z io n e  a  

c o l o r i .  
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simulacro ligneo della Madonna adorante di Cavarzano 

(Belluno) attribuita ad Andrea Bellunello
33

. L’icona di 

Longobucco riproduce questa iconografia: Maria adora 

il Bambino deposto sulle ginocchia ed è seduta su un 

sedile modanato, raffigurazione simbolica del 

sarcofago. Una singolare dolcezza e una compostezza 

stilistica e formale caratterizzano la piccola Madonna 

di Longobucco, esprimendone una sostanziale matrice 

veneta in cui si stemperano alcune cadenze di gusto 

gotico e germanico. 

Lo scultore dell’icona di Longobucco era un 

artista di area europea imbevuto del clima artistico del 

Rinascimento veneto, oppure un artista di formazione 

veneta che assorbiva influenze germaniche? Alla 

copiosa fioritura della scultura lignea rinascimentale 

dell’area friulana e veneta contribuirono certamente 

non pochi maestri di provenienza europea
34

. Assegnare 

un nome o una sicura nazionalità, tuttavia, all’artefice 

dell’icona di Longobucco, in assenza di ogni altra 

documentazione, è problema non facile. Forse una 

maggiore attenzione della storiografia specialistica di 

area veneta verso quest’opera, d’indubbia qualità 

artistica ma assai poco conosciuta, potrebbe contribuire 

a dare risposte più adeguate. 

                                                           
33 I l  p o l i t t i co  c o n  l a  M a d o n n a  c o l  B a mb i n o  d i  S an  D a n i e l e  d e l  

F r i u l i  è  s t a t o  e s p o s t o  in  u n a  r e c e n t e  mo s t r a  e  d e s c r i t t o  n e l  

c a t a l o g o :  M a t e r  a m a b i l i s .  T e s t i m o n i a n z e  d i  a r t e  e  d e v o z i o n e  

m a r i a n a  a  S a n  D a n i e l e  d e l  F r iu l i ,  a  c u r a  d i  V .  P A C E  e  R .  

C O S T A N T I N I ,  S a n  D a n i e l e  d e l  F r iu l i ,  2 0 0 8 ,  p p .  4 3 ,  7 4 ;  l a  

M a d o n n a  a d o r a n t e  d i  C a v a r z a n o  è  r i p r o d o t t a  n e l l o  s t e s s o  

c a t a l o g o  a  p .  2 4 .  R in g r a z i o  i l  P r o f .  V a l e n t in o  P a c e  p e r  

l ’ a mi c h e v o l e  d o n o  d e l  c a t a l o g o  d a  lu i  c u r a t o .  

La  s c u l t u r a ,  i n o l t r e ,  c o mp a r e  n u o v a me n t e  i n  mo s t r a ,  e d  è  

d e s c r i t t a  e  r i p r o d o t t a  p iù  s p e c i f i c a m e n t e  n e l  r e l a t i v o  c a t a l o g o ,  

i n :  A  N o r d  d i  V e n e z ia :  s c u l t u r a  e  p i t t u ra  n e l l e  v a l l a t e  

d o lo m i t i c h e ,  p p .  2 6 6 -2 6 7 .  
34 S i  r i c o r d a ,  a  t i t o l o  e s e mp l i f i c a t i v o ,  L e o n a r d o  Th a n n e r ,  d e l  

q u a l e  s i  c o n s e r v a  u n  p re g e v o l e  C o m p i a n to  d i  Cr i s t o  d e p o s t o  

s u l l e  g i n o c c h i a  d e l l a  Ma d r e  n e l  Mu s e o  d e l  Te r r i t o r io  d i  S a n  

D a n i e l e  d e l  F r i u l i ,  c f r .  G .  P E R U S I N I ,  N u o v e  p r o p o s t e  p e r  

L e o n a rd o  T h a n n e r ,  i n :  M a t e r  a m a b i l i s  . . . ,  p p .  2 2 -2 5 ,  5 1 ,  8 5 - 8 6 .  
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L’icona di Longobucco, per le sue dimensioni 

ridotte e la sua facilità di trasporto, ha potuto 

agevolmente viaggiare sia per mare, sia per terra, e 

infine, come vuole la pia leggenda, a dorso di 

cavalcatura
35

. Per queste caratteristiche di 

contenutezza, infatti, ha potuto essere oggetto di 

commercio anche in località lontane dal suo luogo 

d’origine e provenienza. Verosimilmente mercanti 

veneti, varcando l’Adriatico verso la Calabria, 

portarono con loro alle marine ioniche o nella stessa 

Longobucco la sacra immagine. Che fossero quegli 

stessi che consegnarono la campana? La valle del 

Trionto, che digrada verso le rive del mare Ionio e 

costituisce la vera porta di Longobucco verso Oriente, 

offre una via naturale alle comunicazioni e ai traffici 

della costa
36

. Questa è la via attraverso cui l’icona 

giunse sulla piazza di Longobucco. Qui incontrò il 

giusto committente, l’Universitas civium , che in virtù 

del giuspatronato si mostrava proclive a spendere 

denaro, come per la campana maggiore, anche per altri 

artistici arredi. L’arrivo dell’icona a Longobucco con 

un convoglio di ambulanti troverebbe, in tal modo, 

nuova corrispondenza nella pia leggenda. Si racconta 

                                                           
35 U n a  v a r i a n t e  d e l l a  l e g g e n d a ,  r a c c o l t a  a  Lo n g o b u cc o  n e l  1 9 2 7 ,  

n a r r a  i l  t r a s p o r t o  d e l l ’ i c o n a  s u l  b a s t o  d i  u n  a s i n o :  «U n  

c a r b o n a i o  …  t r o v ò ,  n e i  p r e s s i  d e l l a  m a r i n a  d i  R o s s a n o ,  u n a  

c a s s e t t a  b e n  c h i u s a  e  a p p a r e n t e me n t e  l e g g e r a .  La  m i s e  

s u l l ’ a s i n o  e  p r e s e  l a  v i a  d i  Lo n g o b u c c o  - su o  p a e s e  n a t i o -  ma  i v i  

a r r i v a t o ,  p r e c i s a me n t e  n e l  l u o g o  o v e  s o r g e  l a  C h i e s a  M a t r i c e ,  

l ’ a s i n o  n o n  v o l l e  a n d a r e  o l t r e  …  U n a  fo l l a  s i  r a d u n ò  in t o rn o  e  

a l l o r a  i l  c a r b o n a i o  a  s t e n t o  p r e s e  l a  c a s s e t t a ,  d i v e n u t a  

p e s a n t i s s i ma ,  e  l a  p o s e  p e r  t e r r a ,  e  p o i ch é  n o n  s a p e v a  c o s a  

c o n t e n e s s e ,  l ’ a p r ì  e  v i  s i  t r o v ò  u n a  p i c c o l a  M a d o n n in a  n e r a  [ N .  

d .  A .  i l  c o r s i v o  è  n e l  t e s to ] ,  s c o lp i t a  i n  l e g n o … »,  c f r .  G.  G A L L O  

fu  C A R L O ,  L a  “ M a d o n n i n a ”  d i  L o n g o b u c c o  n e l la  s t o r i a  e  n e l la  

l e g g e n d a ,  i n  «B r u t i u m »,  4 2 ,  1 9 6 3 ,  4 ,  p .  1 2 .  I n  t a l e  v a r i a n t e  

l ’ u n i co  c a r b o n a i o  c h e  v i  a p p a r e  e n t r a  i n  r a p p o r to  c o n  l ’ i c o n a  

d e l  t u t t o  c a s u a l me n t e  e  n o n  p e r  u n a  s p e c i f i c a  mo t i v a z i o n e .  
36 At t r a v e r s o  q u e s t a  s t r a d a  i l  p io mb o  e  l ’ a r g e n t o  p ro d o t t i  n e g l i  

s t a b i l i me n t i  mi n e r a r i  a t t o r n o  a l  p a e s e ,  g i u n g e v a n o  s u l l a  co s t a  e  

a l l e  n a v i  c h e  l i  t r a s p o r t av a n o  a  N a p o l i  e  a l t ro v e ;  c f r .  A D O R I S I O ,  

A r g e n t e r a :  « la  p r in c i p a l e  m i n e r a  d e l  R e g n o » .  1 4 9 6  -  1 5 6 8 .  

F o n t i  s c r i t t e … ,  p p .  1 1  e  sg g .  
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che la “maronna e ri quarari” giunse celata tra 

manufatti metallici di uso domestico (quarare)
37

 e che 

la cavalcatura che la trasportava, giunta presso la 

chiesa, s’impuntò e non volle procedere oltre
38

. 

Alleggerita la cavalcatura del suo carico, come si usava 

in queste circostanze, si scoperse l’icona. A questo 

punto si può facilmente immaginare la curiosità 

commossa degli abitanti e, poi, l’intervento partecipe 

dei rappresentanti dell’Università civium, i quali, 

conferendo significato provvidenziale all’evento e 

trasformando la meraviglia in miracolo, acquistano 

l’icona e la destinano alla cappella del giuspatronato, 

offrendola al culto della comunità cittadina.  Un evento 

non comune nella quotidiana realtà del piccolo paese 

che diventa memoria, leggenda e storia della comunità 

locale. 

Il legame dell’icona con l’Universitas e il suo 

giuspatronato resterà intenso e stringente per un lungo 

volgere di anni. 

 Nel 1629 il visitatore apostolico Monsignor 

Andrea Pierbenedetti, Vescovo di Venosa e inviato 

della Santa Sede nella Diocesi di Rossano dopo le 

dimissioni di Mons. Paolo Torelli
39

, nella relazione 

della visita compiuta a Longobucco, così descrive 

l’altare della cappella su cui era collocata la venerata 

icona: 

 

«In altari sub titulo Assumpt(io)nis B(eatae) 

M(ariae) V(irginis) adsunt duae imagines 

                                                           
37Q u a r a r a  =  c a l d a i a ,  v e d i  G .  R O H L F S ,  N u o v o  d i z io n a r io  

d i a l e t ta l e  d e l la  C a la b r ia ,  R a v e n n a ,  Lo n g o ,  r i s t .  2 0 0 1 ,  a l l a  v o c e  

q u a d a ra .  
38 S o rp r e n d en t e  a p p a r e  l ’ a n a l o g i a  c o n  i l  r a c c o n t o  p o c ' a n z i  

r i c o r d a t o  d e l l a  n a v e  v e n e z i a n a  c h e  t r a s p o r t a  u n a  ca mp a n a  e  c h e  

s ’ a r r e s t a  d a v a n t i  a l l a  s p i a g g i a  d i  G e r a c e .  
39F .  R U S S O ,  C r o n o ta s s i  d e i  v e s c o v i  d i  R o s sa n o ,  a  c u r a  

d e l l ’ U n i v e r s i t à  P o p o l a r e  d i  R o s s a n o ,  Ro s s a n o ,  Gu i d o ,  1 9 8 9 ,  p p .  

1 4 2 - 1 4 3 .  
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antiquae, et devotae quarum altera ligno 

interciso est fabrefacta, et auro coloribusque 

distincta tabernaculo ligneo includitur, altera 

super tabulam coloribus similiter et auro 

exprimitur, in eoque celebratur missa una in 

quolibet die sabbathi ex devotione 

Universitatis. Curatis per turnum pro 

elemosina unius caroleni pro qualibet missa 

ab eadem Universitate attributa. Habet altare 

quaecumque sunt ad usum, et ornatum 

necessaria»
40

. 

 

Sull’altare dedicato all’Assunzione della 

Beata Maria Vergine, vi sono due antiche 

immagini sacre, la prima delle quali, scolpita 

in legno e ravvivata con oro e colori, è 

inclusa in un tabernacolo ligneo; la seconda 

è dipinta similmente con colori e oro su 

tavola. A questo [altare] si celebra una messa 

il sabato per devozione dell’Università. Ai 

sacerdoti che celebrano a turno l’Università 

elargisce un carlino per ciascuna messa. 

L’altare è ornato decorosamente con tutte le 

suppellettili necessarie. 

 

La relazione del Visitatore Apostolico evidenzia 

eloquentemente l’epicentro del culto istituzionale e 

devozionale dell’Universitas, costituito dalla Cappella 

dell’Assunzione della Vergine Maria della chiesa 

matrice, che trova adeguata giustificazione in un 

                                                           
40C I T T À  D E L  V A T I C A N O ,  A R C H I V I O  S E G R E T O  V A T I C A N O ,  

C o n g r e g a z i o n e  V e s c o v i  e  R e g o l a r i ,  V i s i t a  Ap o s t o l i c a ,  1 5 7 ,  

V i s i t a  d i  M o n s .  An d r e a  P i e rb e n e d e t t i  n e l l a  D i o c es i  d i  R o s s a n o ,  

a .  1 6 2 9 ,  c .  4 6 r  ( g i à  4 2 r ) .  C f r .  a n c h e  L E O N E ,  B o n a  S f o r z a  e  

d i n to r n i  . . . ,  p .  1 9 2 ,  n o t a  5 5 ,  o v e  i l  b r a n o  è  r i p o r t a t o  

p a r z i a l m e n t e  e  d a  u n a  c o p i a  o r t o g r a f i c a m e n t e  c o r r o t t a .  P e r  

a mo r e  d i  v e r i t à  i l  c o r r e t t o  e me n d a me n t o  d e l  b r a n o ,  d a  me  

p r o p o s t o  q u a l e  c u r a t o r e  e  r e s p o n s a b i l e  s c i e n t i f i c o  d e l  v o l u me  i n  

c u i  i l  s a g g i o  è  c o mp a r s o ,  n o n  fu  a c c o l t o  d a l l ’ a u to re .  
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rapporto diretto di committenza
41

. L’Universitas che ha 

acquisito l’icona ne incrementa il culto con 

celebrazioni periodiche, finanzia i sacerdoti, non fa 

mancare nulla di quel che serve per i sacri riti. Questo 

patrocinio riceve conferma in età successiva: nella 

visita dell’Arcivescovo Ursaia, nel 1678, la cappella 

dell’Assunta è detta appartenere all’Universitas
42

. 

La relazione di Mons. Pierbenedetti riferisce 

ancora che nella Cappella era presente una seconda 

immagine sacra, anch’essa antica, dipinta su tavola con 

colori e oro. Questa tavola è oggi perduta e non ne 

resta altra notizia. Non si può che rilevare come l’oblio 

di questa seconda tavola confermi l’importanza 

devozionale e istituzionale rivestita dall’icona 

superstite, che è giunta sino ai nostri giorni perché 

oggetto di maggiore cura, tutela e devozione, fattori 

essenziali per la sua conservazione. 

Il significato pregnante di questi elementi non 

può essere ignorato o sminuito. Come la campana 

maggiore, anche l’icona scolpita della Madonnina può 

essere ricondotto all’esercizio del giuspatronato 

dell’Universitas civium di Longobucco
43

. 

La committenza civica della campana e 

dell’icona segnala un particolare e felice momento 

della storia di Longobucco. La Comunità del paese 

manifesta sicure esigenze culturali e, per soddisfarle, si 

                                                           
41 La  c a p p e l l a  c o n c l u d e  l a  n a v a t a  l a t e r a l e  a l  l a t o  s i n i s t r o  d i  c h i  

g u a r d a  l ’ a l t a r e  m a g g i o r e .  
42D E  C A P U A ,  L o n g o b u c c o  d a l l e  o r i g in i  … ,  I  e d . ,  p .  1 2 9 ;  I I  ed . ,  

p .  1 2 3 .  
43Lo  s t u d i o s o  G.  Le o n e ,  p u r  a m m e t t e n d o  c h e  «m o l t e  p o t r e b b e r o  

e s s e r e  l e  s i t u a z i o n i  c h e  r e n d e r e b b e r o  v e r o s i mi l e  l ’ a r r i v o  d e l  

g r u p p o  l i g n e o  a  Lo n g o b u c c o »,  s u g g e r i s c e  c o me  « i n d i r i z z o  d i  

r i c e r c a  s t o r i c o - a r t i s t i c a »  d i  c o l l e g a r e  l a  c o m mi t t e n z a  d e l l ’ i c o n a  

a l l a  n o b i l e  f a mi g l i a  C a p o n s a c c o  d i  Ro s s a n o  «c h e  a v e v a  u t i l i t à  

e c o n o mi c h e  s u l  t e r r i t o r i o  d i  Lo n g o b u c c o » e d  e r a  l e g a t a  a  B o n a  

S fo r z a ,  P r in c i p e s s a  d i  R o s s a n o ,  p o i  R e g i n a  d i  P o lo n i a ;  c f r .  

L E O N E ,  B o n a  S f o r z a  e  d in t o r n i  . . . ,  p p .  1 8 1 -2 0 2 .  P e r s o n a l me n t e  

r i t e n g o ,  t u t t a v i a ,  a l l a  l u c e  d e i  n u o v i  e l e me n t i  s t o r i c i ,  c h e  t a l e  

i n d i r i z z o  d i f f i c i l me n t e  p o s s a  p o r t a r e  a  r i s u l t a t i  u t i l i .  
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collega alle vie maestre dell’arte e della cultura, 

vincendo l’isolamento della sua aspra posizione 

geografica e territoriale. La campana e l’icona 

denotano la dignità della vita e del sentire degli 

abitanti di Longobucco che, attraverso il giuspatronato 

dell’Universitas, perseguono un consapevole e 

autonomo disegno di qualificazione culturale. 

  

-- Comunità civica e chiesa: sviluppo ed epilogo 

di un rapporto. 

Dopo i clamorosi interventi descritti, l’impegno 

dell’Universitas a vantaggio della chiesa madre 

prosegue nei secoli successivi con numerosi interventi 

di rifacimento e restauro, documentati dalle epigrafi, 

alcune conservate in originale, altre tramandate dalla 

storiografia locale, che in virtù del giuspatronato 

compaiono dentro e fuori l’edificio sacro. Purtroppo 

questo è ancora privo di uno studio storico e 

architettonico approfondito, supportato da adeguate 

ricerche archivistiche. Il recupero delle iscrizioni 

epigrafiche, tuttavia,può fornire un contributo e una 

traccia di ricerca. 

In primo luogo è necessario porre in risalto la 

presenza dello stemma civico scolpito sulla facciata 

della chiesa, poco sotto il finestrone centrale . Questa 

presenza non è casuale e non ha funzione solamente 

ornamentale, ma costituisce il puntuale e legittimo 

esercizio del diritto riconosciuto al patrono: «Di avere, 

nel rispetto delle consuetudini dei luoghi, lo stemma 

gentilizio sulla chiesa del suo patronato»
44

. La 

                                                           
44C O D E X  J U R I S  C A N O N I C I  a n n o  1 9 1 7  p r o m u l g a t u s ,  l i b .  I I I ,  p .  V ,  

t i t .  X X V ,  c .  IV ,  c a n .  1 4 5 5 :  «P r i v i l e g i a  p a t r o n u m  s u n t :  …  3 °  

H a b e n d i ,  s i  i t a  f u e r i n t  l eg i t i m a e  lo c o r u m c o n su e t u d in e s ,  i n  s u i  

p a t r o n a t u s  e c c l e s i a  s t e mm a  g en t i s  v e l  f a m i l ia e … »  ( I  p r i v i l e g i  

d e l  p a t r o n o  s o n o :  …  3 °  D i  a v e r e ,  n e l  r i s p e t t o  d e l l e  c o n s u e t u d i n i  

d e i  l u o g h i ,  l o  s t e m m a  g e n t i l i z i o  s u l l a  c h i e s a  d e l  s u o  
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collocazione dello stemma civico sulla facciata della 

chiesa espone pubblicamente l’antico diritto della 

Comunità di Longobucco
45

. 

L'orgoglio del patrocinio giunse al punto che 

l'Universitas inserì la raffigurazione dell'edificio in 

uno dei suoi antichi sigilli . A questo sigillo fa già 

riferimento Domenico Martire (1634-1704 circa), che, 

scrivendo di Longobucco nella parte rimasta inedita 

della sua Calabria sacra e profana , così annota: 

«L’armi de detta terra <è> una chiesa col campanile»
46

. 

Dentro uno scudo sannitico, inserito in una cornice 

perlinata ottagonale, si vede una chiesa la cui facciata è 

scandita da un portone sormontato da un rosone 

circolare e tre finestroni ad arco sulla fiancata. Un 

campanile con monofora completa l'immagine. Intorno 

allo scudo si legge questa iscrizione: 

 

V(NIVERSITA)S LONGOBUCCI OLIM 

TEMESEN. 

 

Questo sigillo fu, in seguito, abbandonato, 

mentre prevalse quello che ripete l'iconografia dello 

                                                                                                                           
p a t r o n a to … ) .  O l t r e  l o  s t e m m a  c i v i c o ,  s u l l a  f a c c i a t a  e r a  

c o l l o c a t o ,  fo r s e ,  a n c h e  u n  a l t r o  s t e m m a  s c o l p i t o  i n  p i e t r a ,  c h e  

c a d d e  o  fu  t o l to  p e r  ca u s e  i g n o t e  e  a b b a n d o n a t o  p e r  l u n g o  

t e mp o  n e l l a  p o l v e r e  d i  u n  s o t t o s c a l a .  Lo  s t e m ma ,  s o r mo n t a t o  d a  

c i mi e r o  n o b i l i a r e ,  n o n  a n c o r a  i d e n t i f i c a t o ,  p o t r e b b e  e s s e r e  

l e g a t o  a l l ' e s e r c i z i o  d e l  d i r i t t o  d i  p a t r o n a t o  e ,  p e r c i ò  c o l l o c a t o  

s u l l a  f a c c i a t a .  R e c e n t e me n t e ,  p o i ,  l o  s t e m ma  è  s t a t o  a l l o n t an a t o  

d a l l a  c h i e s a  e  a d o p e r a to  c o me  f a s t i g i o  d e l  p o r t o n e  d i  u n  

o r a t o r io  p a r r o c c h i a l e .  Sa r e b b e  p r e fe r i b i l e ,  fo r s e ,  s t u d i a r lo  e  

r i c o n g i u n g e r l o  c o n  a c c r e s c i u t a  c o n s a p e v o l e z z a  s t o r i c a  a l  

c o mp l e s s o  a r c h i t e t t o n i c o  d ' a p p a r t e n e n z a .  
45Gi à  r i c o r d a t o  i n  A D O R I S I O ,  T r a  i l  r a m e  d i  T e m e s a  e  l ’ a r g e n to  

d i  L o n g o b u c c o  … ,  p .  1 6 ;  r i p u b b l i c a t o  c o n  i l  t i t o l o :  U n  

g e r o g l i f i c o  d e l  ‘ Po l i f i l o ’  n e l l o  s t e m m a  c i v i c o  d i  L o n g o b u c c o  

(C S ) … ,  p .  1 2 .  D a  u l t i mo ,  u n ' i m ma g i n e  d i  q u e s t o  s i g i l l o  è  s t a t a  

p o s t a  a  i l l u s t r a r e  l a  c o p e r t in a  d e l  v o l u me  d i  P .  M A I E R Ù ,  

L o n g o b u c c o  n e l  ' 7 0 0 .  I l  C a ta s t o  O n c i a r io  (1 7 5 3 ) ,  R o s s a n o ,  

F e r r a r i ,  2 0 1 4 .  
46A D O R I S I O ,  T r a  i l  r a m e  d i  T e m e s a  e  l ’ a r g e n t o  d i  L o n g o b u c c o  

… ,  p .  2 7 .  
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stemma posto sulla facciata, adottato ancora ai nostri 

giorni come stemma e sigillo ufficiale di Longobucco.  

Sulla facciata della chiesa, poi, si leggevano 

alcune iscrizioni oggi non più visibili, il cui testo è 

stato conservato dalla storiografia.  

Due epigrafi sono state trascritte da Tommaso 

Bartoli, lo storiografo del sec.XIX
47

. Entrambe senza 

data, sembra possibile collocarle tra i secc.XVII e 

XVIII in base alle caratteristiche di un frammento 

recuperato. 

La prima, di cui si conserva il frammento, scrive:  

 

D.O.M. / VETUS / [teme]SINORUM [basilica / aere 

pubblico refecta] 

 

In onore di Dio grande e onnipotente l’antica basilica degli 

abitanti di Temesa con denaro pubblico [è stata] 

restaurata. 

 

La seconda, materialmente perduta, recita:  

 

Themesen ut Lybanti / ita / Longoburgus vero / 

sacravit Deo 

 

Come Temesa a Libante così Longobucco al vero Dio 

consacrò. 

 

Tutte le iscrizioni testimoniano la committenza 

della comunità cittadina per restaurare la loro chiesa. 

Qualche fortunato ritrovamento d’archivio potrà in 

futuro aiutare a ricostruire una più precisa scansione 

cronologica di questi interventi. A noi ora importa 

                                                           
47T.  B A R T O L I ,  M o n o g r a f i a  d e l l a  c i t t à  d i  T e m e s e n .  M e m o r i a … 

1 8 4 6 ,  Co s e n z a ,  G .  M i g l i a c c i o ,  1 8 4 9 ,  p .  1 5 .  
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soprattutto accertare l’esercizio continuato e virtuoso 

del giuspatronato. 

Interventi finanziari di restauro e di 

ricostruzione della chiesa sono ricordati ancora in 

un’altra iscrizione un tempo posta «sopra la … porta 

maggiore». Il testo è stato conservato in una pagina 

dell’opera del geografo Thomas Salmon
48

. Lo riporto 

qui per contribuire a una sua migliore conoscenza: 

 

Mariae in Coelum Assum<p>tae / Templum hoc / 

Aere publico jamdiu erectum dicatumque / 

Seculorum vero injuria squalidum ac deforme / 

Cives Longoburgenses / In elegantiorem formam 

restituere / Anno Dom. MDCCXXXXII.  

 

Questo tempio con pubblico denaro da lungo 

tempo eretto e dedicato a Maria Assunta in 

Cielo, per le ingiurie del tempo decaduto e 

degradato, i Cittadini di Longobucco 

riportarono a più elegante stato nell’anno del 

Signore 1742. 

 

Questa iscrizione, che ha il pregio di essere 

precisamente datata nel 1742, ricorda che gli interventi 

di restauro furono sostenuti dalla comunità cittadina. In 

più vi leggiamo un riferimento alla stessa fondazione 

della chiesa, che sarebbe avvenuta con il concorso del 

pubblico denaro. Riguardo a questo problema, tuttavia, 

la testimonianza, pure importante, appare piuttosto 

tardiva e sinora non è possibile corroborarla con fonti 

antiche. 

                                                           
48 T.  S A L M O N  ( 1 6 7 9 - 1 7 6 7 ) ,  L o  s t a to  p r e s e n t e  d i  t u t t i  i  p a e s i ,  e  

p o p o l i  d e l  m o n d o  n a tu r a l e ,  p o l i t i c o ,  e  m o ra le ,  c o n  n u o v e  

o s s e r v a z i o n i ,  e  co r r e z i o n i  d e g l i  a n t i c h i ,  e  m o d e r n i  v i a g g i a t o r i .  

V o l u m e  X X I I I .  C o n t in u a z i o n e  d e l l ’ I t a l ia ,  o  s i a  d e s c r i z i o n e  d e l  

R e g n o  d i  N a p o l i ,  N a p o l i ,  V .  M a z z o l a - V o co l a ,  1 7 6 3 ,  p .  1 9 9 .  
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Nel descrivere, poi, quale appariva la chiesa, il 

Salmon così racconta: 

 

«Degna di particolar osservazione è la 

parrocchial Madre Chiesa dedicata alla 

Vergine Assunta, di juspatronato della 

Università di detta Terra, di moderna 

architettura, con finissimi stucchi , adorna di 

un bel pavimento, ed arricchita ancora di 

preziosi arredi».  

 

Anche in questa testimonianza è ben rimarcato il 

giuspatronato della Comunità. Si sottolinea, poi, lo 

stile della chiesa «di moderna architettura», locuzione 

che, nei secc. XVII-XVIII, sembra alludere a una 

ristrutturazione in stile barocco. Da rimarcare, poi, le 

segnalazioni dei «finissimi stucchi», del «bel 

pavimento» e il ricordo dei «preziosi arredi».  

Nel 1750, il Sindaco ‘pro tempore’ Giacomo 

Beraldo finanziò l’ampliamento della navata sinistra e 

vi appose un’altra iscrizione, ancora oggi al suo posto  

sul muro laterale della chiesa: 

 

Iacobus Beraldo / anno sui sind(icatus) / 1750 / fieri 

curavit
49

. 

 

Giacomo Beraldo mentre era Sindaco nell’anno 1750 fece 

costruire. 

  

A un membro della famiglia Vecchio è, 

probabilmente, da attribuire la cancellata di  ferro 

battuto, opera di grande valore artigianale lavorata da 

maestri locali, che racchiudeva la cappella 

                                                           
49 La  l a p i d e  è  p o s t a  a l l ’ e s t e r n o  d e l l a  C h i e s a ,  s u l  l a t o  

p r o s p i c i en t e  l ’ a t t u a l e  p i a z z a ,  d a l l a  q u a l e  l ’ i s c r i z i o n e  è  b en  

l e g g i b i l e .  
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dell’Università. Il manufatto reca questa sigla: «P. V. 

F. A. D. 1759», della quale proponiamo questa 

ipotetica trascrizione: «P(etrus) V. f(ecit) A(nno) 

D(omini) 1759» (Pietro V<ecchio> fece nell’anno del 

Signore 1759)
50

.  

Nel 1790 il sindaco pro tempore Antonio 

Vecchio aggiungerà una nuova campana, sulla quale, a 

conferma del ruolo sociale che le si attribuiva, fece 

applicare il sigillo civico con lo stemma del paese
51

. 

La bellezza della chiesa e la committenza 

dell’Universitas è testimoniata anche dall’iscrizione 

del vescovo Isidoro Leggio, che nel 1799 riconsacrò la 

chiesa, curando di ricordare l’evento con una lunga 

iscrizione dipinta all’interno del tempio, in prossimità 

della Cappella dell’Assunta, sede del giuspatronato:  

 

«Perpulchrum templum hoc sub SS. 

Virg(inis) In Coelum Assump(tae) titulo / 

de Universitatis pleno patronatus iure / 

ipsiusque solertia adfabre sic extructum … 

<etc.> »
52

. 

                                                           
50U n  s a c e r d o t e  c o n  q u e s t o  n o me  c o mp a r e  n e l  C a t a s t o  o n c i a r i o  

d e l  1 7 5 3 ;  c f r .  M A I E R Ù ,  L o n g o b u c c o  n e l  ' 7 0 0 . . . ,  p .  3 5 8 .  Ai  n o s t r i  

g i o r n i ,  d o p o  l a  r i s t r u t tu r a z i o n e  i n  c h i a v e  ‘ m o d e r n a ’  d e l l a  

c a p p e l l a ,  c h e  h a  c a n c e l l a t o  p a r t e  d e g l i  s t u c c h i  s e t t e c e n t e s c h i  e  

t r a s fo r ma t o  r a d i c a l me n t e  l a  c a p p e l l a  d e l l ' U n i v e r s i t a s ,  l a  

c a n c e l l a t a ,  c o n  l ' a l t r a  c o r r i s p e t t i v a  d e l l a  C a p p e l l a  d e l  S S .  

S a c r a me n t o ,  è  s t a t a  r i m o s s a  e  p o s t a  a  d e l i mi t a r e  l a  s e d e  d e l  

fo n t e  b a t t e s i ma l e .  
51C fr .  A D O R I S I O ,  T r a  i l  r a m e  d i  T e m e s a  e  l ’ a r g e n to  d i  

L o n g o b u c c o  … ,  p .  2 5  n .  2 5 ,  3 3  ( fo t o g r a f i a  d e l  s i g i l l o ) ;  

r i p u b b l i c a to  c o n  i l  t i t o lo :  U n  g e r o g l i f i c o  d e l  ‘P o l i f i l o ’  n e l lo  

s t e m m a  c i v i c o  d i  Lo n g o b u c c o  (C S ) … ,  p p .  1 4 - 1 5  n .  2 6 .  
52 I s i d o r o  Le g g i o  ( 1 7 1 7 -1 8 0 1 ) ,  v e s c o v o  d i  U mb r i a t i c o  d a l  1 7 9 7 ,  

è  n o to  a n c h e  p e r  l a  s u a  mi l i t a n z a  a r m a t a  n e l l e  m a s s e  s a n fe d i s t e  

d e l  C a r d i n a l e  R u f fo .  R i p o r t o  i l  t e s t o  c o mp l e t o  d e l l ’ i s c r i z i o n e :  

«D .  O .  M .  /  P e r p u l ch r u m t e mp l u m h o c  s u b  S S .  V i r g .  I n  C o e l u m  

As s u mp .  T i t u l o /  d e  U n i v e r s i t a t i s  p l e n o  p a t r o n a tu s  i u r e /  

i p s i u s q u e  s o l e r t i a  a d fa b r e  s i c  e x t r u c t u m/  p o s t  h e r c u l e a s  i n  

mi s s i o n i b u s  a n n i s  p lu r imi s  e x a n t l a t u s  a e r u mn a s /  M o ys i s  f i n e s  

a c  E l i a e z e l u m s t r e n u e  i m i t a t u r u s /  n o n  a l i u s  i n g e n io  q u a m c u i u s  

p e r s o n a m s u s t i n e t /  s i v e  T i mo t h e i  s i v e  T i t i  v e l  p o t i u s  C h r i s t i /  

v e s t i g i a  s e c u t u s /  I l l . mo  e t  R e v . mo  D .  An d r e a  C a r d a mo n e  

R o s s a n e n .  P r a e s u l e /  o p t i mo /  s i b i  h o n o r i s  c a u sa  mu n u s  h o c  

c o m mi t t e n t e /  i n  s a n c t a  v i s i t a z i o n e  e i d e m  d e l e g a t a /  I s i d o r u s  
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Questo bellissimo tempio intitolato alla 

Santissima Vergine Assunta in cielo e di 

pieno giuspatronato della Comunità cittadina 

che con sollecitudine l'ha così accuratamente 

ristrutturato ... <ecc.>. 

 

L’immagine della chiesa madre di Longobucco 

suscita l’ammirazione di quanti la visitano, meritando 

con buone ragioni la menzione già ricordata del 

Salmon. 

La generosità del giuspatronato in questo periodo 

fu probabilmente favorita da un'economia locale nel 

complesso prospera, sia per la ripresa delle attività 

minerarie durante il Viceregno austriaco, sia per la 

presenza di un’attiva e laboriosa imprenditoria 

agricola, costituita da una folta presenza di ‘massari di 

campi’, che uno studioso non esita a definire «il nerbo 

dell’economia locale»53
. Una stagione felice destinata a 

oscurarsi e a tramontare sul finire del secolo, quando 

all’abbandono delle miniere , si aggiunsero i disastri del 

                                                                                                                           
Le g g i o /  e p i s c o p o ru m i n f i mu s  e c c l e s i a e  U mb r i a t i c e n .  An t i s t e s /  

p r a e s u l a t u s  s u i  a n n o  I I /  i n g e n t i  o mn i u m g r a t u l a t i o n e  l a e t a n t i b u s  

c i v i b u s /  t o t a q u e  p o p u la t i o n e  c e r t a t i m  p l a u d e n t e /  d i e  I I I  

N o v e mb r i s  a n n o  D .n i  M D C C X C IX /  s a c r a v i t  d i c a v i t q u e /  

a n n i v e r s a r i a m v e r o  d i e m q u o t a n t i  c e l e b r a n d a m/  d o mi n i c a  u l t i ma  

O c t o b r i s  s u b  r i t u  d u p .  I  c l a s .  c u m o c t a .  /  s o l l e mn < i > o r i  p o mp a /  

f i x i t  s t a t u i t  d e c r e v i t » .  U n a  t r a d u z i o n e  i n  l i n g u a  i t a l i a n a  s i  

l e g g e  i n :  D E  C A P U A ,  L o n g o b u c c o  … , I  e d . ,  2 9 6 -2 9 7 .  
53A.  D I  V I T T O R I O ,  G l i  A u s t r i a c i  e  i l  R e g n o  d i  N a p o l i  1 7 0 7 - 1 7 3 4 .  

I d e o l o g ia  e  p o l i t i c a  d i  s v i l u p p o ,  N a p o l i ,  G i a n n i n i ,  1 9 7 3  

( B i b l i o t e c a  d i  s t u d i  me r i d i o n a l i ,  2 ) ,  p p .  1 7 6 -1 8 5 .  S .  M U R A C A ,  I l  

c a t a s t o  o n c i a r i o  d i  Lo n g o b u c c o .  P r i m e  o s s e r v a z i o n i ,  i n :  

L o n g o b u c c o ,  d a l  m i to  a l l a  s t o r ia ,  Lo n g o b u c c o ,  2 0 0 8 ,  p p .  2 0 3 -

2 3 7 ,  o v e  a  p p .  2 1 4 - 2 1 5  l ’Au t o r e  s c r i v e :  « I  m a s s a r i ,  s o p r a t tu t to  i  

‘ m a s s a r i  d i  c a mp i ’  e r a n o  i l  n e r b o  d e l l ’ e c o n o mi a  l o c a l e ,  c o l o ro  

c h e  a s s i c u r a r o n o  v i t a l i t à  a l  p a e s e  p e r  o l t r e  u n  s e c o l o .  E r a n o  

2 0 5 ,  u n a  n o t e v o l e  fo r z a  i mp r e n d i t o r i a l e .  I n fa t t i  i l  ma s s a r o  e r a  

p e r  l o  p i ù  u n  c o n t a d i n o  ‘ a r r i c c h i t o ’ ,  b e n e s t a n t e ,  p r o p r i e t a r i o  d i  

n u me r o s e  ‘ p o s s e s s i o n i ’  e  d e i  me z z i  d i  p r o d u z i o n e  ( s o p r a t t u t t o  

b u o i  a r a t o r i ) ».  
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terremoto del 1783 e, poi, le travagliate vicende 

dell’età napoleonica
54

. 

 Il regime napoleonico insediatosi nel Regno di 

Napoli con Giuseppe Napoleone nel 1806, cui successe 

Gioacchino Murat, abolì il diritto canonico e sino alla 

Restaurazione non si parlò più di giuspatronato. La 

chiesa matrice, inoltre, nel corso delle azioni militari 

condotte dai Francesi e rivolte a stanare i briganti, ebbe 

a subire non pochi danni. Uno storico racconta che il 

17 ottobre 1807, durante un rastrellamento francese per 

catturare il brigante Santoro, alias Re Coremme, anche 

la chiesa fu oggetto di devastazione. Santoro, con quel 

misto di ferocia e di fanatica religiosità che lo 

caratterizzava, «udito avvicinarsi Verdier, raccolse i 

suoi e processionalmente si condusse in chiesa. Pregò 

ed armò le statue de’ santi, perché contro a’ Francesi 

combattessero»
55

. Quando i Francesi giunsero a 

Longobucco: 

 

«non si potrebbe dir a quanta rabbia si 

concitasser entrati che furon nella Chiesa. 

Vedean le statue armate qual di spada, quale di 

schioppo, quale di ronche e lance. Chiesto che 

fosse, fu loro chiarito l’intento. Dalla rabbia 

alla derisione trascorsero: con dolore e ribrezzo 

di chi osservava, a spezzar e sformar le 

venerate effigie si diedero. Co’ quali stolti e 

riprovevoli atti la stupidezza di chi aveva 

armate superavano». 

                                                           
54D E  C A P U A ,  L o n g o b u c c o  … ,  I I  e d . ,  p .  1 4 4 ,  c h e  s c r i v e :  « l a  

c h i e s a  ma t r i c e  d o v e t t e  e s s e r e  a b b a n d o n a t a »;  c f r .  a n c h e  I D . ,  I v i ,  

1 4 9 - 1 7 5  p e r  l e  v i c e n d e  l e g a t e  a l l a  r e p r e s s i o n e  f r a n c e s e .  

S u l l ’ a b b a n d o n o  d e l l e  mi n i e r e  è  i n t e r e s s a n t e  l e g g e r e  a n c h e  E .  

A R N O N I ,  L a  C a l a b r i a  i l l u s t r a ta .  P a r t e  s e c o n d a .  C o s e n z a ,  I ,  

C o s e n z a ,  T i p .  Mu n i c ip a l e ,  1 8 7 6 ,  p p .  4 9 -5 1 .  
55 L’ e p i s o d i o  è  n a r r a t o  d a  P .  C A L À  U L L O A .  I n  q u e s t a  s e d e  l o  

r i p o r to  d a l l a  t r a s c r i z i o n e  d i  A .  M O Z Z I L L O ,  C r o n a ch e  d e l l a  

C a l a b r i a  i n  g u e r r a ,  Na p o l i ,  E d i z io n i  S c i e n t i f i c h e  I t a l i a n e ,  

1 9 7 2 ,  I ,  p p .  4 3 8 -4 4 1 .  
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Fanatismo religioso e ferocia repressiva 

concorsero così a danneggiare la bella chiesa d i 

Longobucco, con sicuro danno del patrimonio artistico 

che racchiudeva. 

 A Restaurazione avvenuta, nel 1818, il sindaco 

Tommaso Bartoli, cultore delle tradizioni civiche e 

storiografo di Longobucco, rivendicò il diritto di 

patronato della Comunità sulla chiesa matrice e ne 

ottenne il ristabilimento. Non abbiamo notizia, tuttavia, 

se la rivendicazione giuridica fu seguita da concreti 

interventi finanziari di restauro e d’abbellimento . Certo 

i riflessi delle turbolenze istituzionali e militari 

sull’economia della popolazione dovettero giuocare un 

ruolo pesantemente negativo. 

 Sopravvennero, poi, i movimenti tellurici del 

1824 e del 1836 che produssero danni non piccoli
56

. 

Pochi anni dopo, nel 1842, una visita pastorale 

dell’Arcivescovo Tedeschi, così descrive la chiesa 

matrice: «Questa è rovinata dal terremoto, e cadente, 

specialmente il coro, nel quale, per evitare qualche 

danno, è stato armato un intavolato con punti di 

appoggio che sostengono la lamia. … Deve essere 

accomodata, c’è bisogno di più di mille ducati»
57

. Nel 

1852, la visita di Mons. Cilento lamenta: «Né per detti 

luoghi pii si spende mai un grano per manutenzione del 

fabbricato o di rimpiazzo di arredi sacri»
58

. Nel 1854 

«il Vicario Foraneo scriveva all’Arcivescovo: Le 

partecipo che questo Corpo municipale invidioso pel 

                                                           
56T.  M A N C U S I ,  A c c e n t i  l a c r i m e v o l i  d e l l e  r o v in e  d i  R o s s a n o  in  

C a l a b r i a  C i t e r i o r e  a v v e n u t e  p e l  t r e m u o t o  d e l l a  n o t t e  d e ’  2 4  

a p r i l e  1 8 3 6 ,  N a p o l i ,  G i u s e p p e  C i o f f i ,  1 8 3 6 ,  p .  8 :  «Lo n g o b u c c o  

e  C r o s i a  s p e r i me n t a r o n o  a n c h ’ e s s i  g l i  o r r ib i l i  e d  i n au d i t i  

s c u o t i me n t i  … ».  
57D E  C A P U A ,  L o n g o b u c c o  … ,  I  e d . ,  p p .  2 1 9 - 2 2 0 .  
58I D . ,  I v i ,  p .  2 2 9 .  
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bene dei ministri della religione (per non dire altro) ha 

redatto verbale negativo per la congrua dei Parroci, 

sotto pretesto di essere povera la Comune …»
59

. Nel 

1855 ancora Mons. Cilento sollecitava «l’esecuzione 

dei lavori da più tempo progettati nella Chiesa Madre 

di Longobucco, la quale è ridotta ad uno stato che non 

solo non eccita alcun sentimento religioso, ma poco 

manca che non facesse perdere la fede»
60

. L’anno 

successivo, tuttavia, qualcosa si mosse: «le riparazioni 

più urgenti della chiesa erano state fatte»
61

. 

Si trattò probabilmente di un intervento che non 

valse a ripristinare, tuttavia, il perduto splendore. I 

tempi ora sono mutati. La situazione sociale ed 

economica non consente più di largheggiare come in 

passato. Nella comunità civica prevalgono gli ideali 

risorgimentali, talvolta non esenti da sfumature 

massoniche e anticlericali. Mons. De Capua scrive: 

«Finalmente dopo diverse centinaia d’anni, il Comune, 

per evitare di essere obbligato a pagare la congrua ai 

Parroci, rinunziò al diritto di patronato sulla Chiesa 

Matrice»
62

. 

Corre l’anno 1861, primo dell’Italia unita. Con la 

fine del giuspatronato ha termine quello stretto 

rapporto con la chiesa in cui la comunità cittadina 

s’identificava, si riconosceva e incontrava, e  che ha 

prodotto quelle testimonianze d’arte e di fede che 

costituiscono oggi una preziosa ricchezza della 

comunità. 

*** 

 

 

                                                           
59I D . ,  I v i ,  p .  2 3 0 .  
60I D . ,  I v i ,  p .  2 3 1 .  
61I D . ,  I v i ,  p .  2 3 1 ;  I I  e d . ,  p .  1 9 8 .  
62I D . ,  I v i ,  p .  2 3 1 .  
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Fig. 1 - Longobucco (CS). Campanile della Chiesa matrice, 

iscrizione della campana "grande" (Foto dell'Autore). 

 

 

 

 

Fig. 2 - Longobucco (CS). Campanile della Chiesa matrice, 

campana "grande". Particolare con il nome del maestro 

bronzista (Foto dell'Autore). 
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Fig. 3 - Longobucco (CS). Chiesa matrice (CS). 

Cappella dell'Assunta, icona lignea scolpita e dipinta 

(Foto F. De Simone su concess. del p. D. P. Tedesco). 


