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«[…] Scorrendo egli la Sicilia, di Messina si trasferì à Palermo, 
dove per l’Oratorio della Compagnia di San Lorenzo, fece un’al-
tra Natività». Con queste parole riferite a Caravaggio, Giovan 
Pietro Bellori informava i lettori della biografia del pittore con-
tenuta nelle sue Vite del passaggio di quest’ultimo dalla città di 
Palermo durante il suo soggiorno siciliano nel 1608-09. A questa 
enigmatica sosta, già menzionato da Giovanni Baglione nel 1642, 
Bellori riconduceva la realizzazione della Natività dell’Oratorio 
palermitano di San Lorenzo, opera originale del maestro lombar-
do, trafugata dall’oratorio nel 1969 e raffigurante la Natività di 
Cristo al cospetto dei santi Lorenzo e Francesco d’Assisi. Per se-
coli la notizia fornita dal biografo romano è stata alla base dell’i-
potesi di un soggiorno palermitano di Caravaggio, mai accertato, 
e ha agevolato la passiva lettura del dipinto come di un’opera del 
periodo tardo del pittore. Con maggiore coscienza si sa oggi che 
l’origine del dipinto è piuttosto da ricondurre agli anni romani 
dell’artista. 

Di quest’opera, delle sue vicende storiche e della sua sparizio-
ne parla con taglio monografico il volume qui presentato, nuovo 
libro di Michele Cuppone, uscito in prima edizione nel 2020 e 
ripubblicato oggi con ampliamenti e aggiornamenti. Del dipinto 
l’autore fornisce un’analisi complessa, costruita riunendo in un’u-
nica trattazione organica i risultati di studi svolti in più occasioni 
insieme ai maggiori studiosi del pittore. I risultati di questi studi 
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vengono qui riassunti e usati come guida per fare il punto della 
situazione sulla storia del dipinto e per esporre nuove riflessio-
ni critiche. La trattazione è condotta con l’intento di chiarire i 
più controversi aspetti stilistici e iconografici dell’opera, la sua 
origine e la sua fortuna critica, oltre che gli avanzamenti delle 
indagini giudiziarie seguite alla sua sparizione. Come ribadito 
dall’autore, il dipinto si distacca vistosamente dalle opere sicilia-
ne dell’artista e presenta invece nette congruenze stilistiche con 
i lavori realizzati negli anni romani di attività presso la cappella 
Contarelli. Questa evidenza trova oggi conferma documentaria 
in un atto notarile romano del 5 aprile 1600 che menziona un 
quadro «cum figuris» commissionato a Caravaggio dal commer-
ciante Fabio Nuti. La coincidenza tra le dimensioni di palmi 12 
per 7 dell’opera del documento e quelle del dipinto siciliano, oltre 
che l’accertamento di legami diretti tra il Nuti e l’Oratorio paler-
mitano, hanno indotto a credere che il quadro documentato e la 
Natività palermitana corrispondano. 

A queste ricostruzioni e ai numerosi confronti forniti, l’autore 
accompagna riflessioni sulla fortuna del dipinto sia presso i con-
temporanei, tracciabile dalle copie antiche conosciute, sia presso 
il pubblico moderno informato dell’opera dai molti filmati e dalle 
riproduzioni che fino alla sparizione ne hanno divulgato l’imma-
gine. Ad arricchire il lavoro sta poi un utile apparato contente le 
citazioni dell’opera nelle fonti letterarie dal XVII al XIX secolo e 
i principali riferimenti al dipinto presenti negli studi dal primo 
Novecento a oggi. Ma il maggiore contributo fornito dal volume 
sta negli aggiornamenti sulla storia del furto e sulla conseguente 
vicenda giudiziaria. L’opera fu rubata dall’oratorio palermitano 
nella notte tra il 17 e il 18 ottobre 1969. Essa passò nelle mani 
del boss mafioso Gaetano Badalamenti, interessatosi al quadro 
solo quando la notizia della sua sparizione appariva ormai nelle 
prime pagine di tutti i quotidiani nazionali. Fu infine venduta a 
un ignoto mercante svizzero. L’autore del volume ricostruisce nei 
minimi dettagli gli eventi, analizzando le fonti e le testimonianze 
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dell’epoca nel tentativo di far luce sulle piste più attendibili. Per 
far questo elenca le diverse supposizioni formulate negli anni a 
seguito delle testimonianze raccolte, e separa con attenzione le 
congetture inattendibili dalle ipotesi più affidabili. Vengono for-
nite informazioni inedite su personaggi ed episodi finora rimasti 
celati, e si prosegue nella disamina delle possibilità verso cui pro-
pendono oggi le indagini in corso, riaperte dalla Commissione 
Parlamentare antimafia. Una vicenda drammatica sul cui per-
corso il volume in questione riesce a far luce con argomentazioni 
approfondite che contribuiscono al chiarimento della storia di 
un’opera fondamentale che ad oggi, vista la sua assenza, resta 
ancora di difficile comprensione. 

Giuseppe Andolina


