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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.	  	  
	  
Maggio	  2014	  	  
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ESALTAZIONE DEL NOME DI GESÙ – SIMONE DE MAGISTRIS 
 

 

 

 

 

 

 

 

Titolo  Allegoria dei Tre Regni o Esaltazione del nome 
di Gesù  

Autore Simone De Magistris (1538–1611/13) 
Localizzazione Primo piano, scalone, parete di fondo 
Data 1589 
Tipologia Olio su tela 

 
L’ Esaltazione del nome di Gesù, anche nota come Allegoria 
dei Tre Regni è esposta sulla parete di fondo dello scalone 
monumentale che, all’interno di Palazzo De Castellotti, 
conduce al piano nobile, dove attualmente trovano sede il 
Museo del merletto a tombolo e la collezione archeologica 
“G. Allevi”.  
La grande tela (345x179 cm) è stata realizzata da Simone 
De Magistris in collaborazione con suo figlio Solerzio e, 
oltre ad essere firmata, è anche datata (1589). Nella tela si 
legge l’iscrizione “SIMON DE MAGISTRIS DA CALDAROLA 
OPUSFACIEBAT MDLXXXVIIII”.  
L’opera, commissionata a De Magistris per l’altare del 
Nome di Gesù nella chiesa di Santa Maria della Rocca, 
rappresenta l’Esaltazione del nome di Gesù, un argomento 
teologico definitosi in età paleocristiana, che ottenne 
grande diffusione nel corso del Cinquecento, in seguito al 
Concilio di Trento e che insiste sulla centralità del nome e 
dell’esperienza di Cristo nella storia della salvezza.  
Dal punto di vista compositivo, la tela è divisa in tre registri. 
Nella parte centrale è raffigurato l’episodio evangelico 
della presentazione al tempio di Gesù e della circoncisione: 
la Vergine genuflessa mostra suo figlio al sacerdote del 
tempio. Alla scena, nella quale sono presenti gli arnesi 
utilizzati per la circoncisione, assistono personaggi del 
Vecchio e del Nuovo Testamento, tra i quali si riconoscono 
il Re David, il profeta Isaia, San Giuseppe, un cardinale e 
Papa Sisto V, inginocchiato a sinistra. Nella parte alta della 
pala, in un’atmosfera giocosa, al di sopra di una nuvola, una 
schiera di angeli sorregge il monogramma IHS, simbolo di 
Cristo. La scena simboleggia il trionfo di Cristo nel regno 
celeste. Nel registro inferiore il pittore, con grande libertà 
compositiva, ha rappresentato demoni e dannati che si 
divincolano tra le fiamme e rappresentano la disperazione 
e il tremore provocati dal nome di Gesù nel regno degli 
Inferi. L’opera è anche nota col nome di Allegoria dei Tre 
Regni: il pittore, aggiungendo a ogni registro una didascalia 
(“Celestitum”, “Terrestrium” e “Infernorum”), ha fornito 
una rappresentazione allegorica del regno dei cieli, della 
vitta terrena e degli inferi, ricorrendo a scelte compositive 
e cromatiche ben precise (il regno degli inferi è 
rappresentato mediante monocromia, mentre il regno dei 
cieli è immerso nella luce sprigionata dal nome di Gesù).  
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UN PO’ DI STORIA 
Quando i quadri parlano  
Per molto tempo si è ritenuto che la Pala dei Tre Regni fosse stata 
commissionata a Simone De Magistris dalla Compagnia del Santissimo 
Sacramento di Offida, per adornare l’altare di una cappella all’interno 
della duecentesca chiesa–oratorio della Trinità, demolita alla fine del 
Settecento per far posto alla chiesa della Collegiata, realizzata tra il 1785 
e il 1798 e intitolata a Maria Assunta in cielo.  
In realtà, la reale provenienza dell’opera si ricava dal soggetto, dipinto 
da Simone De Magistris sicuramente dietro una specifica richiesta della 
committenza. La pala raffigura l’esaltazione del nome di Gesù, un 
argomento teologico molto dibattuto nel Cinquecento, soprattuto in 
ambito gesuita, che condusse molto spesso alla costruzione di chiese e 
cappelle intitolate al nome di Gesù.  
Proprio a Offida, nel Cinquecento all’interno della chiesa di Santa Maria 
della Rocca, è documentato un altare dedicato al Nome di Gesù. La pala 
fu dunque commissionata a De Magistris dalla Compagnia del nome di 
Gesù di Offida per l’altare della chiesa di S. Maria della Rocca e si 
configura a tutti gli effetti come un esempio di “quadro parlante”, 
poiché attraverso ciò che rappresenta fornisce significative indicazioni 
storiche relative alla sua provenienza e realizzazione.  
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L’incontro con un illustre maestro  
Nella formazione di Simone De Magistris un ruolo decisivo fu 
svolto da Ascanio Condivi (1525–1574), pittore e scultore nato 
a Ripatransone, che ancora ospita la sua casa natale e alcune 
sue opere, ricordato non tanto come artista, quanto come 
grande uomo di cultura. Ascanio Condivi rappresenta 
l’incarnazione degli ideali umanisti di XVI secolo, soprattuto 
per via del proficuo rapporto che intrattenne con 
Michelangelo. Nel 1553 Condivi pubblicò la biografia di 
Michelangelo. Questo testo, redatto e pubblicato prima della 
morte di Michelangelo, si configura come un inno moderato e 
sincero alla figura e alle opere di questo grande maestro. Il 
legame tra Ascanio Condivi e Simone De Magistris risale agli 
anni Sessanta del Cinquecento. Condivi trascorse gli ultimi anni 
della sua vita nella sua città natale e proprio a Ripatransone 
conobbe il giovane Simone che, frequentando il suo studio, 
entrò in contratto con la cultura artistica romana e, 
indirettamente, con la forza di Michelangelo. Dal punto di vista 
artistico, il legame tra Condivi e De Magistris è oggi evidente 
negli affreschi della Chiesa del Carmine di Ripatransone, 
attribuiti per lungo tempo a Condivi, ma realizzati dal suo 
allievo.   

PERSONAGGI FAMOSI 

CURIOSITÀ /ANEDDOTO 
De Magistris e Offida  
Simone de Magistris nacque a Caldarola nel 1538. Figlio di pittore, si avvicinò molto presto alla 
pittura, divenne l’artista prediletto del Cardinale Pallotta di Caldarola. De Magistris lavorò negli 
anni a cavallo tra Cinquecento e Seicento in un periodo di grande cambiamento artistico e 
culturale; le sue opere si distinsero per l’utilizzo di colori intensi e spesso insoliti e per il 
frequente ricorso a cartigli (presenti anche nella Pala dei tre Regni di Offida), testimonianza 
materiale di quell’esigenza didattica e didascalica che si diffonde tra i committenti ecclesiastici 
dell’epoca. Frequentò la bottega di Lorenzo Lotto, da cui riprese diversi elementi, 
reinterpretandoli in chiave personale; pur rimanendo sempre legato alla sua patria, De 
Magistris lavorò nei centri culturali più significativi del Cinquecento marchigiano. In particolare 
il pittore fu particolarmente attivo nei territori ascolani di Ripatransone e Offida. Molto 
probabilmente, Ripatransone rappresentò un luogo decisivo per la sua formazione. In questa 
cittadina sia Simone che il fratello Giovanni Francesco, fecero i primi passi nel mondo della 
pittura e della scultura. A Ripatransone, nel 1579, Simone De Magistris realizzò e firmò la pala 
d’altare con la Madonna con Bambino e i Santi Pietro Apostolo, Giovanni Battista, Rocco e 
Antonia di Padova per la chiesa di S. Rocco (oggi esposta del Museo Sistino Vescovile di 
Ripatransone). Il legame con Offida è documentato dalla Pala dei Tre Regni e in un frammento 
di affresco situato sulla parete esterna della Chiesa del Suffragio e raffigurante S. Antonio 
Abate.  
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La presentazione di Gesù al tempio  
Nella parte centrale della tela Simone De 
Magistris racconta un episodio 
dell’Infanzia di Gesù riportato dal 
Vangelo di Luca, la presentazione al 
tempio. Otto giorni dopo la nascita di 
Gesù, Maria e Giuseppe conducono Gesù 
al tempio di Gerusalemme. Tale usanza 
trova il suo fondamento nell’Antico 
Testamento. Nell’Esodo è prescritto che 
i figli maschi primogeniti siano consacrati 
a Dio; nel Levitico si legge che la vita del 
neonato può essere riscattata, offrendo 
un agnello, un colombo o una tortora. 
Nel Vangelo di Luca si legge che Maria e 
Giuseppe offrono a Dio una coppia di 
colombe bianche che De Magistris ha 
dipinto tra le mani di San Giuseppe, 
rappresentato alle spalle di Maria, 
avvolto in un mantello giallo.  

 Quando venne il tempo della loro 
purificazione secondo la Legge di 
Mosè, portarono il bambino a 
Gerusalemme per offrirlo al 
Signore, come è scritto nella Legge 
del Signore: ogni maschio 
primogenito sarà sacro al Signore; 
e per offrire in sacrificio una 
coppia di tortore o di giovani 
colombi, come prescrive la Legge 
del Signore. Luca 2,22-24 

NARRAZIONE 

 

 

 

Consacrami ogni 
primogenito, il primo 
parto di ogni madre tra 
gli Israeliti - di uomini o 
di animali -: esso 
appartiene a me. 
 Esodo 13,2 

NARRAZIONE 
 

 

 

 

Quando i giorni della sua purificazione per un 
figlio o per una figlia saranno compiuti, porterà 
al sacerdote all'ingresso della tenda del 
convegno un agnello di un anno come olocausto 
e un colombo o una tortora in sacrificio di 
espiazione  
Levitico 12,6  

NARRAZIONE 

 
 

UN PO’ DI STORIA 
La rappresentazione del nome di Gesù  
La tela raffigura uno degli argomenti di teologia più ampiamente discusi nel corso 
del Cinquecento, l’esaltazione del nome di Gesù, a cui si collega il ruolo svolto dal 
Messia nella lotta tra il bene e il male. L’importanza rivestita da tale dibattito 
teologico è ben evidente nella Pala dei Tre Regni, in cui Simone de Magistris, 
secondo un’usanza iconografica molto diffusa tra Cinquecento e Seicento, ricorre a 
un espediente di grande valore simbolico, il monogramma di Cristo. Il tondo 
luminoso con la scritta “IHS” sorretto dagli angeli nel registro superiore della pala, 
oltre a essere rappresentazione simbolica di Cristo, è una chiara allusione al suo 
nome. Il monogramma “IHS” è la trascrizione latina dell’abbreviazione nel nome 
greco di Gesù che, a partire dal XIV secolo, si diffonde ampiamente in Europa e 
soprattuto in Italia ad opera di San Bernardino da Siena e dei suoi seguaci che, 
poiché particolarmente devoti al nome di Gesù lo adottarono come emblema, 
associandovi dei raggi e allungando l’asta della lettera “h”, in modo da formare una 
croce. 
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