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PREMESSA	  
	  
Museipiceni.it	   è	   la	   rete	   museale	   intercomunale	   tra	   le	   Amministrazioni	   di	   Offida,	   Ripatransone,	  
Montefiore	  dell’Aso	  e	  Monterubbiano,	   	  nata	  nel	  2003	  e	  stabilizzatasi	  nel	  2007.	  Una	  “rete	  culturale	  e	  
gestionale”	   che	  ha	   costruito	   la	  propria	  mission	   sulla	   volontà	   comune	  di	   valorizzare	  e	  promuovere	   in	  
maniera	   integrata	   i	   luoghi	   del	   Museo	   diffuso,	   avviando	   e	   organizzando	   servizi	   culturali	   comuni,	  
promuovendo	  iniziative	  capaci	  di	  rendere	  sempre	  più	  accessibile,	  e	  non	  solo	  fisicamente	  il	  patrimonio	  
locale.	  Un	  progetto	  orientato	  a	  creare	   la	  necessaria	  consapevolezza	  culturale	  di	  avere	  a	  disposizione	  
istituzioni	  capaci	  di	  riflettere	  i	  propri	  territori,	  e	  nel	  quale	  far	  riconoscere	  le	  comunità	  locali.	   Il	  Museo	  
espressione	  diretta	  e	  immediata	  dell’identità	  collettiva.	  	  
I	  quattro	  poli	  museali	   civici	   che	  compongono	   la	   rete	   trovano	   la	  propria	   ragione	  d’essere	  nella	   forma	  
materiale	  e	  immateriale	  del	  territorio	  in	  cui	  si	  trovano:	  	  quattro	  fiumi	  (il	  Tronto,	  il	  Tesino,	  il	  Menocchia	  
e	  l’Aso),	  quattro	  valli	  e	  quattro	  colli	  su	  quali,	  nel	  corso	  dei	  secoli	  sono	  sorti	  evolvendosi	  e	  sviluppandosi	  
i	  centri	  urbani	  di	  Offida,	  Ripatransone,	  Montefiore	  dell'Aso	  e	  Monterubbiano;	  quattro	  paesi	  posti	  uno	  
di	   fronte	   all'altro,	   uniti	   da	   un	   articolata	   infrastruttura	   di	   collegamento	   di	   misurata	   ed	   armonica	  
suggestione.	  	  
Museipiceni.it	  ricuce	  il	  legame	  	  tra	  istituzioni	  e	  ricco	  patrimonio	  diffuso,	  affidando	  allo	  stesso	  museo	  	  il	  
ruolo	  di	  piazza	  civica”,	  luogo	  di	  incontro	  e	  di	  aggregazione,	  di	  riconoscimento	  di	  se.	  	  
	  
In	  tale	  contesto	  si	  inserisce	  	  Museo	  e	  Territorio,	  iniziativa	  nata	  nel	  	  2007	  con	  l’intento	  di	  trasformare	  il	  
museo	  in	  un	  cardine	  territoriale	  in	  grado	  di	  andare	  oltre	  la	  tutela	  passiva	  del	  patrimonio	  musealizzato	  
per	  rivolgersi	  alla	  valorizzazione	  integrata	  delle	  risorse	  culturali	  che	  caratterizzano	  il	  territorio	  piceno.	  I	  
restauri	  e	  riadeguamenti	  funzionali	  dei	  complessi	  edilizi	  che	  ospitano	  i	  musei	  sono	  stati	  occasione	  per	  
recuperare	  antichi	  dialoghi	   tra	   i	   luoghi	  e	   funzioni,	   tra	   forme	  dei	  manufatti	  e	  paesaggi.	   	   Le	  numerose	  
attività	  di	  questi	  anni	  sono	  state	  fin	  dall’inizio	  finalizzate	  a	  ricostruire	  i	  nessi	  tra	  le	  collezioni	  e	  le	  risorse	  
storiche,	   paesaggistiche,	   ambientarli	   artigianali	   ed	   enogastronomiche	   di	   cui	   dispone	   il	   territorio.	  	  
L’integrazione	   con	   l’artigiano	   e	   le	   tradizioni	   produttive	   locali	   ha	   trovato	   un	   propria	   dimensione	  
comunicativa	   	   nell’esposizione	   e	   vendita	   nei	  bookshop	   di	   ciascun	  museo	   di	   prodotti	   rappresentativi	  
dell’identità	   culturale	   e	   produttiva	   del	   territorio	   e	  mediante	   il	   progetto	   “Artistico	   Piceno	   -‐	  Museo	   e	  
territorio	   tra	   arte	   e	   ruralità”	   che,	   attraverso	   l’associazione	   di	   17	   imprese	   attive	   nei	   comparti	  
dell’artigiano	  artistico	  e	  dell’agricoltura,	   ha	  messo	   in	   relazione	   i	   luoghi	   tradizionali	   del	  museo	   con	   le	  
realtà	   produttive	   del	   territorio,	   come	   botteghe	   e	   laboratori	   artistici,	   frantoi,	   caseifici,	   aziende	  
ortofrutticole,	   ecc.,	   strumento	   per	   raccontare	   la	   storia	   del	   territorio	   sostenendo	   la	   promozione	   e	  
vendita	   dei	   prodotti	   tipici	   locali.	   Percorso	   che	   nel	   2012	   si	   è	   in	   	   una	   serie	   di	   attività	   dedicate	   al	   cibo	  
tipico	  di	  qualità.	  	  
Si	   è	   ritenuto	   importante	   palesare	   il	   risultato	   di	   questo	   lungo	   e	   impegnativo	   lavoro	   in	   18	   guide	  
catalografiche	   (dedicate	   a	   ciascuna	   delle	   collezioni	   che	   compongono	   la	   rete	   dei	  Musei	   Piceni)	   in	   un	  
taglio	  narrativo	  organizzato	  in	  focus	  tematici.	  Ogni	  focus	  rappresenta	  un’opportunità	  di	  conoscenza	  e	  
approfondimento	   non	   limitata	   al	   singolo	  manufatto	   o	   alla	   collezione,	   ma	   estesa	   al	   fondamentale	   e	  
articolato	  sistema	  di	  relazione	  di	  contesto	  storico,	  culturale,	  sociale	  e	  geografico	  che	  lo	  ha	  prodotto	  e	  
quindi	  a	  quel	  a	  quel	  patrimonio	  diffuso	  materiale	  e	   immateriale	  che	   insiste	   immediatamente	  fuori	   le	  
quattro	  mura	  di	  ciascun	  museo.	  
Ogni	   guida,	   nel	   descrivere	   una	   collezione	   e	   presentarne	   le	   sue	   peculiarità,	   ricostruisce	   i	   nessi	   tra	  
contenitore	  museale,	  contenuto	  e	  territorio,	  tentando	  di	  riattivare	  ogni	  volta	  la	  funzione	  naturale,	  sia	  
essa	   originaria	   o	   rinnovata	   dell’oggetto,	   in	  molti	   casi	   nascosta	   e	   resa	   quasi	   impercettibile	   da	   quella	  
finzione	  artificiale	  che,	  spesso	  inevitabilmente,	  il	  museo	  sembra	  imporre.	  	  
Alle	   18	   guide	   sono	  accompagnate	  da	   altre	   4	   guide	   tematiche	   classiche	  organizzate	  per	   itinerari,	   che	  
conducono	   ad	   una	   scoperta	   complessiva	   di	   un	   terra	   ancora	  molto,	   fortunatamente,	   da	   scoprire	   con	  
sguardi	  ogni	  volta	  diversi.	  	  
Maggio	  2014	  
	  

Il	  direttore	  di	  Museipiceni	  
Tiziana	  Maffei	  	  



	  
INTRODUZIONE	  

	  
Questa	   guida	   è	   parte	   di	   un	   corpus	  di	   22	   guide,	   che	   intende	   condurre	   il	   lettore	   in	   un	   emozionante	  
viaggio	  di	   scoperta	  del	   territorio	  Piceno.	  Di	   queste	  22	   guide,	   18	   sono	  dedicate	   alle	   collezioni	   dei	   4	  
musei	  che	  aderiscono	  alla	  rete	  dei	  Musei	  Piceni	  (Polo	  Museale	  Palazzo	  de	  Castellotti	  -‐	  	  Offida;	  Museo	  
Civico	  Palazzo	  Bonomi	  Gera	  -‐	  	  Ripatransone;	  Polo	  Museale	  San	  Francesco	  -‐	  Montefiore	  dell’Aso;	  Polo	  
Culturale	  San	  Francesco	   -‐	   	  Monterubbiano).	   Le	   restanti	  4	  guide,	  pensate	  nella	   forma	  dell’itinerario,	  
volgono	   lo	   sguardo	   alle	   peculiarità	   storiche,	   artistiche	   e	   ambientali	   che	   costituiscono	   l’identità	   del	  
territorio	  piceno	   (I	  musei	  e	   le	  collezioni	  del	  Piceno,	  L’ambiente	  naturalistico	  e	   i	   centri	  di	  educazione	  
ambientale	  del	  Piceno,	  Borghi	  e	  prodotti	  tipici	  del	  Piceno,	  Le	  botteghe	  artistiche	  del	  Piceno).	  	  Partendo	  
dalla	  complessità	  del	  patrimonio	  musealizzato	  e	  dalla	  ricchezza	  del	  territorio,	  queste	  guide	  offrono	  la	  
dimostrazione	  del	  fatto	  che	  ogni	  elemento	  del	  patrimonio	  culturale	  materiale	  (musealizzato	  e	  non)	  e	  
della	  cultura	  tradizionale	  e	  tipica	  del	  Piceno	  è	  il	  prodotto	  di	  quanto	  accaduto	  e	  generato	  nella	  storia	  e	  
nell’evoluzione	  sociale	  del	  territorio.	  	  

	  
Le	   18	   guide	   dedicate	   alle	   collezioni	   dei	  Musei	   Piceni,	   oltre	   a	   contenere	   una	   presentazione	   della	   singola	  
collezione	  e	  del	  museo	  di	  appartenenza,	  propongono	  al	  lettore	  una	  lettura	  trasversale	  e	  accattivante	  volta	  a	  
ricostruire	   la	   complessa	   trama	   di	   relazioni	   che	   intercorre	   tra	   il	   patrimonio	   musealizzato,	   il	   contenitore	  
museale,	   il	   patrimonio	   diffuso	   sul	   territorio	   e	   l’ampio	   patrimonio	   immateriale	   di	   usanze,	   tradizioni,	   riti,	  
leggende	  processi	  produttivi	  tradizionali	  che	  ancora	  riflettono	  l’identità	  del	  Piceno.	  	  
Queste	   guide	   sono	   il	   risultato	  di	   un	  progetto	  più	   ampio	  denominato	   “Museo	  e	   Territorio”	   che	   la	   società	  
Progetto	   Zenone	  ha	   realizzato	   in	   collaborazione	   con	   la	   rete	  Musei	   Piceni,	   grazie,	   anche	   ad	  un	  Protocollo	  
d’Intesa	  sottoscritto	  dalla	  	  Regione	  Marche	  -‐	  Provincia	  di	  Ascoli	  Piceno	  -‐	  Coldiretti	  Marche	  -‐	  CNA.	  Marche	  -‐	  
Legambiente	  Marche	  il	  12	  maggio	  2007:	  un	  esempio	  di	  buone	  pratiche	  di	  messa	  in	  rete	  delle	  diverse	  realtà	  
che	   in	  un	   territorio	   interagisco	  al	   fine	  della	   tutela	  del	  bene	  comune	   (patrimoni	   storico	   /musei),	  della	   sua	  
valorizzazione	  e	  del	  suo	  sviluppo	  economico	  più	  sostenibile.	  
Le	   guide	   ai	  Musei	   Piceni	   sono	   articolate	   in	   quattro	  macro	   categorie,	   una	   per	  museo,	   e	   sono	   dedicate	   ai	  
seguenti	  argomenti,	  che	  coincidono	  con	  le	  collezioni	  esposte	  all’interno	  di	  ciascuna	  sede	  museale.	  	  
	  
POLO	  MUSEALE	  PALAZZO	  DE	  CASTELLOTTI	  -‐	  OFFIDA	  	  

1. Museo	  delle	  Tradizioni	  Popolari	  	  
2. Quadreria	  civica	  	  
3. Museo	  del	  merletto	  a	  tombolo	  	  
4. Museo	  civico	  archeologico	  “G.	  Allevi”.	  	  

	  
MUSEO	  CIVICO	  PALAZZO	  BONOMI	  GERA	  -‐	  RIPATRANSONE	  	  

5. Pinacoteca	  civica	  	  
6. Galleria	  d’Arte	  Contemporanea	  	  
7. Gipsoteca	  “Uno	  Gera”	  	  
8. Raccolta	  storico	  –	  etnografica	  	  
9. Museo	  storico	  –	  risorgimentale	  “Giuseppe	  Mercantini”	  etnografico	  	  

	  
POLO	  MUSEALE	  SAN	  FRANCESCO	  -‐	  MONTEFIORE	  DELL’ASO	  	  
10. Sala	  Carlo	  Crivelli	  	  
11. Centro	  di	  documentazione	  scenografica	  “Giancarlo	  Basili”	  	  
12. Museo	  della	  civiltà	  contadina	  	  
13. Raccolta	  “Domenico	  	  Cantatore”	  	  
14. Museo	  “Adolfo	  De	  Carolis”	  	  
	  

POLO	  CULTURALE	  SAN	  FRANCESCO	  -‐	  MONTERUBBIANO	  
15. Plastico	  della	  Valle	  dell’Aso	  	  
16. Museo	  Civico	  Archeologico	  	  
17. Raccolta	  numismatica	  “S.	  Mircoli”	  	  
18. Quadreria	  Civica	  	  

	  
	  



Ogni	   guida	   è	   articolata	   in	   due	   sezioni	   principali:	   la	   prima,	   di	   carattere	   introduttivo,	   è	   dedicata	   al	   percorso	  
museale	   e,	   mediante	   poche	   e	   sintetiche	   informazioni,	   avvicina	   il	   lettore/visitatore	   alle	   peculiarità	   che	  
contraddistinguono	  la	  collezione;	  la	  seconda	  parte	  concentra	  l’attenzione	  su	  uno	  o	  più	  oggetti	  della	  collezione	  e	  
oltre	   alle	   informazioni	   generali	   e	   alla	   descrizione	   dell’oggetto	   è	   composta	   da	   una	   serie	   di	   focus	   finalizzati	   ad	  
approfondire	   il	   livello	   di	   conoscenza	   dell’oggetto	   e	   ad	   esplicitare	   il	   legame	   che	   intercorre	   tra	   l’oggetto	   e	   il	  
contesto	  museale	  e	  territoriale	  in	  cui	  si	  trova.	  	  
In	   particolare,	   le	   informazioni	   generali	   riportano	   in	   modo	   sintetico	   e	   immediato,	   diverse	   di	   notizie	   utili	   a	  
localizzare	   e	   a	   identificare	   l’oggetto.	   La	  parte	   descrittiva,	   per	   favorire	   il	   riconoscimento	   dell’oggetto	   e	   la	   sua	  
comprensione,	  esplicita	   in	  modo	  chiaro	  e	  sintetico	  tre	  contenuti	  principali:	   lettura	  dell’immagine	  (descrizione),	  
provenienza	  e	  collocazione	  originaria	   (contesto	   fisico	  e	  ambiente	  sociale	  di	  provenienza),	   funzione	  originaria	  e	  
significato.	   I	   focus,	   si	   configurano	   come	   diverse	   chiavi	   di	   lettura	   e	   interpretazione	   dell’oggetto.	   Ogni	   guida	  
contiene	  quindi	  tanti	  focus	  quante	  sono	  le	  diverse	  chiavi	  di	  lettura	  a	  cui	  si	  presta	  l’intera	  collezione	  o	  uno	  o	  più	  
oggetti	  che	  la	  compongono.	  	  
Ogni	   focus	   è	   caratterizzato	   da	   una	   veste	   grafica	   tale	   da	   permettere	   al	   lettore	   di	   riconoscere	   rapidamente	  
l’ambito	   tematico	   di	   appartenenza.	   In	   particolare,	   col	   colore	   verde	   sono	   indicati	   i	   focus	   “appartenenza”,	  
finalizzati	  a	  ricollegare	  la	  parte	  con	  il	  tutto	  e,	  dunque,	  a	  trovare	  uno	  o	  più	  nessi	  tra	  il	  singolo	  oggetto	  e	  il	  contesto	  
in	  cui	  si	  trova	  (oggetto-‐collezione;	  contenitore-‐contenuto;	  museo-‐territorio,	  ecc.);	  i	  focus	  “un	  po’	  di	  storia”	  sono	  
contrassegnati	   dal	   colore	   blu.	   Si	   tratta	   di	   brevi	   approfondimenti	   di	   carattere	   storico	   volti	   a	   far	   luce	   sulle	  
dinamiche,	  gli	  eventi	  e	  le	  ragioni	  sottese	  alla	  realizzazione	  di	  un	  oggetto	  (o	  di	  una	  serie	  di	  oggetti),	  decisive	  per	  
comprendere	  la	  funzione,	  il	  significato	  e	  il	  valore	  d’uso	  ad	  esso	  attribuito	  dalla	  civiltà	  che	  lo	  ha	  prodotto;	  i	  focus	  
“narrazione”,	   in	   rosa,	   riportano	   testimonianze	   dirette,	   stralci	   di	   racconto,	   passi	   di	   poesie	   o	   canti	   popolari,	  
arricchendo	   in	   questo	  modo	   la	   componente	   di	   autenticità	   e	   il	   valore	   di	   testimonianza	   storica	   dell’oggetto;	   il	  
focus	   “come	   è	   fatto?”,	   in	   giallo,	   concentra	   l’attenzione	   sulla	   natura	   materiale	   dell’opera,	   con	   particolare	  
riferimento	   alla	   tecnica	   utilizzata	   per	   la	   sua	   realizzazione;	   i	   focus	   “personaggi	   famosi”,	   in	  azzurro,	   focalizzano	  
l’attenzione	   su	   una	   particolare	   personalità	   connessa	   alla	   realizzazione	   o	   alla	   storia	   di	   un’oggetto	   o	   dell’intera	  
collezione.	  Essi	  possono	  riguardare	   l’autore	  di	  un’opera,	  ma	  anche	   la	   figura	  di	  un	  collezionista	  o	  qualsiasi	  altra	  
figura	  che	  ha	  avuto	  un	  ruolo	  determinante	  nelle	  vicende	  storiche	  e	  collezionistiche	  dell’opera	  o	  del	  museo	  che	  si	  
prende	  in	  considerazione;	  i	  focus	  “made	  in”,	  in	  rosa	  scuro,	  partendo	  dall’oggetto,	  intendono	  ricostruire	  l’eredità	  
culturale	   della	   località	   di	   riferimento,	   in	   termini	   di	   saperi,	   processi	   produttivi	   tradizionali,	   abilità	   tecniche	   e	  
tradizioni	   e	   collegare	   l’oggetto,	   la	   collezione	   e	   la	   struttura	   museale	   alla	   vocazione	   produttiva	   peculiare	   del	  
territorio	  di	  riferimento.	  Quando	  possibile,	  questo	  tipo	  di	  focus	  proporrà	  una	  serie	  di	  collegamenti	  tra	  l’oggetto	  
stesso,	  le	  aziende	  e	  le	  attività	  produttive	  tradizionali	  ancora	  presenti	  sul	  territorio,	  con	  particolare	  riferimento	  al	  
comparto	  calzaturiero	  (proposte	  di	  factory	  tour),	  a	  quello	  dell’agroalimentare	  e	  dei	  prodotti	  tipici	  (trascrizione	  di	  
ricette	  tradizionali,	  promozione	  di	  eventi	  e	  manifestazioni	  enogastronomiche	  di	  particolare	  rilievo	  culturale,	  ecc.,	  
proposte	   di	   percorsi	   e	   itinerari	   rurali	   e/o	   enogastronomici),	   quello	   dell’oreficeria	   e	   del	   merletto	   a	   tombolo	  
(approfondimenti	   sull’origine	  storica	  e	   sociale	  della	   tecnica,	  promozione	  dell’attività	  di	  botteghe	  di	  artigianato	  
artistico,	  ecc.);	   i	  focus	  “curiosità”	  /	  “aneddoto”,	   in	  arancione,	  possono	  contenere	  aneddoti	  particolari	  connessi	  
all’oggetto,	   alle	   dinamiche	   che	   hanno	   portato	   alla	   sua	   realizzazione	   e/o	   conservazione,	   alla	   personalità	  
dell’artista	   o	   anche	   a	   dettagli	   presenti	   al	   suo	   interno;	   i	   focus	   “dal	   simbolo	   alla	   storia”,	   in	   viola,	   partendo	  
dall’immagine	  e/o	  da	  un	  suo	  particolare	  ne	  esplicitano	  il	  significato	  simbolico	  mettendone	  in	  evidenza	  le	  ragioni	  
storiche,	  culturali	  e	  sociali.	  Infine,	  i	  focus	  “dedicato	  ai	  bambini”,	  in	  verde	  chiaro,	  intendono	  stimolare	  la	  curiosità	  
e	  creatività	  dei	  più	  piccoli,	  mediante	  occasioni	  di	  gioco	  e	  divertimento	  volte	  a	  favorire	  la	  conoscenza	  dell’oggetto	  
e	  delle	  peculiarità	  e	  dinamiche	  storico-‐sociali,	  culturali	  ed	  artistiche	  che	  lo	  riguardano.	  
	  
Attraverso	  i	  focus,	  ciascuna	  guida	  arricchisce	  il	  bagaglio	  di	  conoscenze	  di	  ciascun/lettore	  e	  lo	  spinge	  alla	  scoperta	  
della	  straordinaria	  ricchezza	  del	  patrimonio	  culturale	  materiale	  e	  immateriale	  che	  insiste	  al	  di	  fuori	  delle	  quattro	  
mura	  del	  museo,	  in	  quella	  logica	  propria	  del	  progetto	  che	  vede	  il	  museo	  collegato	  strettamente	  al	  suo	  territorio	  
e	  al	  mondo	  produttivo	  che	  lo	  accoglie.	  	  
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MUSEO CIVICO ARCHEOLOGICO “G. ALLEVI” 
 

Al piano nobile di Palazzo De Castellotti, negli ambienti adiacenti al museo del merletto a tombolo, ha 
sede il Museo Civico Archeologico. Il museo espone un patrimonio archeologico proveniente dai 
ritrovamenti effettuati nell’Ottocento da Guglielmo Allevi e contraddistinto da un grande valore 
storico, soprattuto perché strettamente legato al territorio di Offida.  

 

Questa ricca collezione è articolata in cinque sale all’interno delle quali i reperti sono esposti 
secondo un criterio cronologico e, in alcuni casi, tipologico. La prima sala è dedicata alla storia del 
museo e alle vicende collezionistiche che hanno condotto alla sua costituzione. L’esposizione vera 
e propria inizia nella seconda sala, nella quale sono esposti reperti databili dal Paleolitico Medio al 
Neolitico Superiore, tra cui spicca una calotta cranica che ha permesso di studiare i caratteri fisici e 
somatici dell’uomo di Neanderthal. La terza sala è dedicata all’età del ferro ed espone oggetti in 
ferro e bronzo, databili tra il VI e il VII secolo a. C., che documentano il livello di sviluppo della Civiltà 
Picena. In questa sala è stata inoltre riprodotta una sepoltura femminile di età picena con un corredo 
funebre composto da oggetti in ceramica, bronzo e ambra. La sala successiva è quasi interamente 
dedicata all’esposizione di una situla, un vaso metallico con funzione cerimoniale decorato con 
incisioni raffiguranti delfini e onde marine. Nell’ultima sala sono esposti gli oggetti più recenti di età 
romana, tra cui spiccano i frammenti di un tempio, e longobarda.  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERSONAGGI FAMOSI 
Storia di un collezionista  
La ricerca archeologica nel territorio di Offida è legata indissolubilmente alla 
figura del marchese Guglielmo Allevi (1834-1896), erudito ed appassionato di 
storia locale, nato a Offida nel 1834. Guglielmo Allevi fu poeta, politico, storico, 
antropologo e soprattuto archeologo. A partire dal 1873, Allevi condusse a sue 
spese diversi scavi nei territori di Offida, Spinetoli e Castorano, che portarono 
a rilevanti scoperte, e ottenne la carica di Regio Ispettore agli Scavi e ai 
Monumenti di Offida, che gli permise di proseguire i suoi scavi in maniera 
regolare. Riportò i risultati delle sue ricerche nei suoi libri (“Offida preistorica, 
indagini e pensieri”, “Tra le rupi del Fiobbo”, “Escursioni paletnologiche”, “Alla 
ricerca del tempio dell’ophys”) e raccolse tutti i materiali di scavo rinvenuti in 
una collezione che, dopo la sua morte, fu acquistata dal Comune di Offida. Ad 
Allevi è dedicata la prima sala del museo civico archeologico che, attraverso 
pannelli e fotografie d’archivio, focalizza l’attenzione sul ruolo fondamentale 
svolto nel rinvenimento del materiale archeologico e nella costituzione della 
collezione.  
La collezione Allevi quindi, oltre a rappresentare un’insostituibile 
testimonianza della storia della frequentazione del territorio piceno, racconta 
le vicende biografiche e gli interessi di un offidano animato da una profonda 
passione per la storia e l’archeologia.  
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DAL MUSEO AL TERRITORIO 
 
Il territorio in un museo  
Il museo civico archeologico e la collezione Allevi rappresentano uno straordinario 
specchio delle diverse espressioni di civiltà che hanno abitato il territorio di Offida 
nei secoli passati.  
La maggior parte dei manufatti provengono, infatti, dal territorio di Offida e dai 
vicini comuni di Spinetoli e Castorano, dove lo stesso Allevi rinvenne una 
terramare - un insediamento risalente all’età del bronzo - due palafitte, un’officina 
litica, diversi fondi di capanne, necropoli picene, sepolture, ville romane e un 
tempio dedicato a Ophis. I reperti esposti all’interno delle teche di Palazzo De 
Castellotti rappresentano l’inizio di un racconto che continua fuori dalle sale del 
museo e che proprio sul territorio si fa più ricco di suggestioni ed elementi di 
approfondimento. In particolare, il museo archeologico di Offida rappresenta una 
testimonianza significativa delle abitudini sociali, civili e religiose delle civiltà che 
si svilupparono nel territorio di Offida a partire dal Neolitico. La terza sala, ad 
esempio, espone tutti i ritrovamenti preistorici rinvenuti del territorio di Offida che 
documentano l’industria litica offidana. L’enorme ricchezza e varietà tipologica 
degli oggetti esposti nel museo e rinvenuti nelle sepolture picene risalenti al VI 
secolo a.C offre, inoltre, il racconto di mode, abitudini sociali, riti religiosi e civili ed 
è un indice interessante dell’articolata strutturazione sociale delle varie comunità. 
In particolare, la scarsità di ornamenti provenienti dalle tombe maschili è una 
prova del fatto che il corredo funebre con cui venivano sepolti gli uomini era 
essenziale. La ricchezza di oggetti appartenenti al mondo femminile, al contrario, 
ha permesso di ipotizzare che le sepolture femminili erano molto più ricche di 
ornamenti. Si tratta soprattuto di diverse tipologie di fibule in ferro e in bronzo, 
collane rigide in bronzo o composte da anellini, diversi tipi di pendagli e ciondoli, 
orecchini, braccialetti e anelli.   
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CURIOSITÀ / ANEDDOTO  
Gli anelli del…mistero! 
Nella quarta sala del museo, dedicata alla produzione metallica di 
età picena, sono esposti due oggetti assolutamente singolari: due 
cerchi in bronzo, ornati da quattro e sei nodi, troppo grandi per 
avere la funzione di anelli o bracciali e troppo piccoli e rigidi per 
poter essere impiegati come collane, ornati da quattro e sei nodi. 
Si tratta di due esemplari di anellone piceno, un manufatto in 
bronzo rinvenuto sino ad ora soltanto nel territorio in cui furono 
presenti i Piceni, il cui diametro varia tagli 8 ai 22 centimetri.  
L’altra particolarità è che questi oggetti sono stati ritrovati 
soltanto all’interno di tombe femminili, accompagnati quasi 
sempre da un ricco corredo. Storici e archeologi hanno a lungo 
riflettuto sul significato e sulla funzione di questo oggetto e pur 
avendo avanzato diverse ipotesi, la ragione della presenza di 
anelloni piceni soltanto all’interno dei corredi funebri femminili 
non è ancora stata completamente chiarita.  
L’anellone veniva posto all’interno della tomba, solitamente in 
corrispondenza del ventre, probabilmente appeso, tramite un filo, 
al collo della defunta. Si trattava di una sorta di medaglione che 
non rispondeva ad una funzione d’uso o d’ornamento, poiché 
troppo pesante e ingombrante per poter essere utilizzato come 
ciondolo o medaglia. Si è dunque ipotizzato che gli anelloni piceni 
avessero una funzione simbolica e rappresentassero un preciso 
status sociale. Alcuni studiosi hanno visto in questi reperti un 
simbolo di fecondità. Altri li hanno collegati al culto della dea 
Cupra, a cui era dedicato il tempio di Cupra Marittima, 
interpretandoli come il simbolo dell’apparenza della defunta a una 
casta sacerdotale dedita al culto della dea.  
In mancanza di ulteriori approfondimenti e di prove archeologiche 
attendibili, gli anelloni rinvenuti in territorio piceno, compresi 
quelli di Offida, rimangono avvolti nel mistero di una civiltà ancora 
da scoprire.  
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Storie di piceni  
La civiltà picena si definì a partire dal IX secolo a.C., quando, un gruppo di genti 
provenienti dalla Sabina occupò il territorio medio–adriatico compreso tra il fiume 
Foglia (Pesaro) e il Salino (Teramo). Secondo la leggenda, il nome di questo popolo 
deriva dal Picchio, un uccello sacro a Marte, che guidò i sabini in terra ascolana durante 
una primavera sacra.  Questo popolo fondò molte città, sottoponendo pacificamente 
le popolazioni indigene; si organizzò in città autonome, ma federate tra loro e si dedicò 
all'agricoltura, alla pesca e alla caccia. Fino al VII–VI secolo a.C. i villaggi piceni erano 
molti semplici ed erano composti da capanne rudimentali che, a partire dal V secolo, si 
trasformarono in edifici più stabili con coperture e fondamenta in pietra. 
Furono quasi sempre alleati dei Romani che affiancarono in numerose guerre. I Piceni 
vissero pacificamente fino al IV secolo a.C., quando con l’invasione dei Galli (390 a.C.) 
e la successiva occupazione ebbe fine il periodo di unità etnica che per secoli aveva 
contraddistinto questo territorio.  

UN PO’ DI STORIA 
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