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l’arciconfraternita e la chiesa di Santa lucia del gonfalone

la chiesa di S. lucia del gonfalone si trova lungo via dei Banchi Vecchi, nel 
cuore del centro storico di roma, a pochi passi dai muraglioni del tevere, 
dalla casa natale di Pietro trapassi, detto Metastasio, e dall’oratorio dei Filip-
pini, ultima sede dell’apostolato di S. Filippo neri, dove ebbe origine il genere 
musicale dell’oratorio.

la chiesa ha un’origine piuttosto antica: la sua costruzione risale tra la fine 
del xiii e l’inizio del xiV secolo, ma ormai non esiste più alcun elemento 
sia architettonico che decorativo proprio di quell’epoca, a causa dei radicali 
rinnovamenti eseguiti nelle epoche successive. dal 1486, per volere di papa 
innocenzo Viii, la chiesa di S. lucia divenne sede della compagnia del gon-
falone. tale sodalizio, costituitosi proprio in quegli anni, riuniva varie aggre-
gazioni religiose sorte a roma fin dal xiii secolo. tra queste, le unioni di S. 
Maria Maggiore, dell’annunziata, dei Ss. Quaranta Martiri, di S. lucia e della 
Maddalena, le quali, accomunate dalla devozione alla Madonna e ispirate da-
gli insegnamenti di san Bonaventura, si dedicavano sia alla preghiera che ad 
opere caritatevoli ed assistenziali. la nuova compagnia prese il titolo del gon-
falone per via del tipico stendardo che veniva sovente portato in processione 
dai membri della confraternita, raffigurante la Vergine tra i santi Pietro, Paolo 
e Bonaventura in atto di proteggere sotto il proprio manto gli appartenenti al 
sodalizio, inginocchiati e vestiti col saio da penitenti.

nel 1579, papa gregorio xiii elevò la compagnia del gonfalone ad arci-
confraternita, con il privilegio di poter richiedere nella ricorrenza dell’assun-
zione la scarcerazione di due condannati (anche alla pena capitale) e con la 
prerogativa del riscatto dei cristiani detenuti come ostaggi nei paesi islamici. 
alla pratica devozionale ed assistenziale si affiancò ben presto la propensione 
a farsi profondamente partecipi delle sofferenze del cristo mediante solenni 
processioni penitenziali e pubbliche rappresentazioni sacre, soprattutto in oc-
casione della Settimana Santa e delle principali feste dei santi, in particolare 
quelle dei Ss. Quaranta Martiri, della SS. annunziata, dei Ss. Pietro e Paolo, 
di S. Bonaventura, di S. Maria Maddalena e S. lucia. in seguito, l’arcicon-
fraternita assunse anche una connotazione umanistica, aggregando numerosi 
intellettuali romani, quali, ad esempio, Francesco da Montepulciano, Pietro 
Manzo, Stefano infessura e giuliano dati, personaggi che dettero lustro e 
prestigio al pio sodalizio.

come si è detto, nel corso degli anni la chiesa di S. lucia subì vari rinno-
vamenti che ne hanno inevitabilmente stravolto la struttura e l’aspetto origi-
nario. Un primo intervento fu eseguito nella seconda metà del Seicento. in 
seguito, tra il 1761 e il 1767, la chiesa fu completamente demolita e rico-
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struita dalle fondamenta su progetto dell’architetto Marco david. Un ultimo 
radicale rinnovamento fu eseguito dal 1863 al 1867, sotto il pontificato di Pio 
ix. l’aspetto odierno della chiesa è il frutto di questi ultimi due interventi: di 
quello settecentesco rimane l’agile struttura architettonica e la sobria facciata, 
di quello ottocentesco la decorazione dell’interno, completamente rinnovato 
dall’architetto Francesco azzurri, che si avvalse delle migliori maestranze ro-
mane dell’epoca. tra queste, il pittore cesare Mariani e lo scultore Scipione 
tadolini: il primo, raffinato interprete di un ritorno alla pittura rinascimen-
tale di stampo raffaellesco e michelangiolesco, dipinse gli affreschi nella vol-
ta, nell’abside, nelle cappelle e nelle pareti laterali, raffigurando alcuni santi 
protettori dell’arciconfraternita e diverse vicende connesse sia alla liberazione 
degli schiavi che al compimento di opere di carità; il secondo, valente artista 
di ispirazione canoviana, realizzò la statua di santa lucia tuttora collocata nel-
la seconda cappella a destra. tra le altre maestranze, è doveroso ricordare lo 
scalpellino Sante cianfaroni e lo stuccatore Pietro Sasselli; i pittori ernesto 
Freguglia e Salvatore rotani, artefici delle decorazioni a finto marmo, lacunari 
e grottesche; gli intagliatori giuseppe rinaldi e raffaele Vespignani, l’uno 
autore dell’altare maggiore in cui è esposta una copia della celebre Madonna 
Salus Popoli Romani, l’altro esecutore del bel tabernacolo sottostante; i dora-
tori luigi, giacomo e giuseppe clementi, quest’ultimo artefice dei due cori 
posti ai lati del presbiterio.1

dopo oltre quattro secoli di attività caritatevole, assistenziale e, in seguito, 
anche parrocchiale, l’arciconfraternita del gonfalone fu sciolta ai primi del 
novecento. nel 1911, la documentazione relativa alla parrocchia venne depo-
sitata presso l’archivio Storico del Vicariato, quella riguardante l’arciconfra-
ternita presso l’archivio Segreto Vaticano. attualmente, la chiesa di S. lucia è 
una rettoria officiata dalla congregazione dei Missionari clarettiani.

l’organo cinquecentesco

la scarsità e la lacunosità della documentazione archivistica relativa alla prima 
metà del xVi secolo ha reso impossibile individuare il nome dell’artefice del 
primo organo fatto costruire dall’arciconfraternita del gonfalone per la chie-

1  tutta la documentazione relativa alle suddette maestranze, comprendente i preventivi, i 
contratti stipulati e le carte amministrative, è consultabile presso l’archivio Segreto Vaticano, 
Arciconfraternita del Gonfalone, b. 874-875, “restauri chiesa”.
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sa di S. lucia. gli unici documenti consultabili sono le Entrate ed uscite del 
Camerlengo. nulla riguardo ai Decreti di Congregazione e alle Giustificazioni è 
giunto sino ai nostri giorni.

nell’amministrazione del camerlengo, fino all’anno 1513, non vi è alcuna 
menzione relativa all’organo, né tantomeno all’organista. i volumi relativi al 
1514 e al 1515 sono purtroppo mancanti. dico “purtroppo” poiché, molto 
probabilmente, proprio in quei due anni la chiesa venne dotata di un organo. 
Scorrendo, infatti, il volume del 1516 e degli anni seguenti, sono sistematica-
mente annotati i mandati mensili a favore di un tale «Giovanni Organista».2 
non essendo disponibile altra documentazione inerente agli anni in questione, 
è stato praticamente impossibile reperire ulteriori informazioni al riguardo.

tra l’aprile e l’agosto del 1524, sono documentate delle spese per l’organo 
che, ripartite in quattro mandati, ammontano complessivamente a 66 ducati e 
25 grana. il beneficiario dei suddetti mandati sembra essere lo stesso «Giovan-
ni Organista» a servizio della chiesa di S. lucia dal 1516.3 rimane un mistero 
se abbia lui stesso eseguito tali lavori o li abbia riscossi per conto di un altro 
organaro. considerando che la mensilità dell’organista in quell’anno era di 2 
ducati e 37 grana, la suddetta spesa per l’organo (riparazione o rinnovazione?) 
ammontava a circa 28 mensilità: un importo piuttosto considerevole. È cu-
rioso notare che, al termine del suddetto lavoro, organista della chiesa non fu 
più giovanni, bensì un tale desiderio (per scadenza del suo mandato o per 
incomprensioni sopravvenute a seguito del suo operato?).

nel 1566, vennero eseguiti altri lavori dall’organaro «Hieronimo Napole-
tano» per l’ammontare di 30 scudi,4 mentre i mandati periodici per il servizio 
all’organo (1 scudo e 20 baiocchi al mese) risultano essere a favore di un certo 
«Gasparo Organista».

non ho rintracciato ulteriori documenti relativi a questo strumento cin-
quecentesco. È certo che si trovasse nel medesimo luogo5 dove Pompeo dedi, 
tra il 1631 e il 1632, realizzò il nuovo organo, ossia in uno dei due coretti  del 
presbiterio, come si dimostrerà nel capitolo successivo.

2  doc. 1, mandato a giovanni organista – gennaio 1516.
3  doc. 2, mandati a giovanni organista – aprile/agosto  1524.
4  doc. 3, mandato a Hieronimo napoletano – dicembre 1566.
5  doc. 4, descrizione del lavoro del falegname e intagliatore giovanni anguilla – 21 luglio 1631.
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l’organo di Pompeo dedi (1631)

Fu nella congregazione del 17 marzo 1631 che si decise di rinnovare l’organo. 
infatti, nel verbale, redatto in forma assai succinta, si legge:

«Furono deputati li Sign. Ferranti Beger, gregorio Benimbene camerlengo, nic-
colò Balducci e il Sign. Felice Serforio a fare un organo novo in nostra chiesa 
di S. lucia di dodici registri con facoltà di spendere duecento scudi, e più se farà 
bisogno».6

nonostante le approfondite ricerche svolte al riguardo, il contratto di costru-
zione dello strumento non è stato ritrovato, né tra i documenti dell’arcicon-
fraternita, né tra gli Istromenti rogati nel 1631 sia dai 30 notai della curia 
capitolina che dal Vicario della camera apostolica e da altri notai diversi.7 
comunque, dalle informazioni desunte dai Mandati inerenti agli anni 1631-
1633 e dalle Giustificazioni relative ad alcuni interventi di manutenzione stra-
ordinaria eseguiti negli anni 1664, 1696 e 1704, è stato possibile individuare 
sia l’artefice che le caratteristiche salienti dello strumento.8

l’organaro designato dall’arciconfraternita fu Pompeo dedi.9 costui co-
struì un organo ad 11 registri (e non di 12 come riportato nel verbale) per 
la somma di 200 scudi, pagati in sei mandati dal 6 maggio 1631 al 6 giugno 
1632.10 lo strumento disponeva di una tastiera di 45 tasti, con prima ottava 
corta, e dei seguenti registri:

Principale I
Principale II
Ottava
Flauto in VIII (registro intero)

6  archivio Segreto Vaticano, Arciconfraternita del Gonfalone, Decreti di Congregazione (1626-
1631), b. 60.

7  tali Istromenti sono reperibili sia presso l’archivio Storico capitolino che presso l’archivio 
di Stato di roma.

8  cfr. doc. 5, 6, 7 e 8.
9  Pompeo dedi nacque a Mombaroccio (PS) nel 1585 circa. giunto a roma intorno al 

1609, fu probabilmente allievo o collaboratore dell’organaro armodio Maccioni. Messosi in 
proprio, nel 1620 costruì un organo a 5 registri per la chiesa di S. Bartolomeo all’isola e, nel 
1627, un organo a 8 registri per la chiesa della SS. trinità dei Pellegrini. curò, inoltre, la manu-
tenzione degli organi in diverse chiese romane. l’organo a 11 registri realizzato per S. lucia del 
gonfalone fu una delle sue ultime opere. Morì a roma nel maggio 1633.

10  doc. 5, mandati a Pompeo dedi – 6 maggio 1631 / 6 giugno 1632.




