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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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MUSEO STORICO RISORGIMENTALE “LUIGI MERCANTINI” 
 

Il museo storico risorgimentale “L. Mercantini” si trova all’ultimo piano di Palazzo Bonomi 
Gera ed è articolato in tre sale. Attraverso un allestimento interattivo ed emotivamente 
coinvolgente, il museo espone diversi oggetti legati alla storia del Risorgimento italiano.  

 
Si tratta soprattuto di armi e cimeli di guerre e battaglie raccolti negli anni da diversi personaggi 
ripani e successivamente donati alla città, in quanto simbolo della storia di una comunità intera e 
non di un singolo individuo. L’ultima sala, in particolare, è dedicata alla figura di Luigi Mercantini, 
poeta e grande protagonista del Risorgimento italiano, ricordato attraverso i versi delle sue poesie 
e una serie di oggetti significativi della sua esperienza di patriota. Il museo di Ripatransone è molto 
distante dalla semplice esposizione di oggetti, ma si definisce, più propriamente, come un percorso 
storico che segue un duplice andamento, quello personale di coloro che parteciparono e vissero in 
prima persona i fatti storici che hanno condotto all’unificazione nazionale e quello sopraindividuale, 
consistente nell’insieme dei valori e degli ideali veicolati dagli oggetti esposti e dai versi di 
Mercantini. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Impressioni  
O mia soave fantasia diletta,  

Ben tu sei nata per cantar díamor;  

Ma pria cantar bisogna ira e vendetta  

Oggi Ë canto di vile anche il dolor 

G. Mercantini, L’Italia, 1848.  

NARRAZIONE 
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PERSONAGGI FAMOSI 
 
Quando la poesia fa la storia  
Il museo di Ripatransone è intitolato a Luigi Mercantini, poeta e patriota nato a 
Ripatransone nel 1821, ricordato per aver composto, nel 1857, La spigolatrice di 
Sapri, una delle più conosciute poesie risorgimentali. Mercantini, convinto 
sostenitore del partito liberale, visse in prima persona i moti rivoluzionari degli 
anni Quaranta e nel giugno 1849 si unì ai volontari del battaglione civico della 
provincia di Pesaro e Urbino e partecipò alla difesa di Ancona, assediata dagli 
Austriaci.  
Questa esperienza provocò un grande cambiamento nella sua produzione 
letteraria che assunse un carattere più popolare e una funzione didattica che 
trova la sua massima espressione ne l’Inno di guerra (1848), che si diffuse 
rapidamente tra i volontari italiani nella campagna del Lombardo Veneto e nella 
difesa di Venezia e ne La spigolatrice di Sapri (1857). La fortuna dell’opera poetica 
di Mercantini non risiede tanto nel tono lirico della composizione, quanto nella 
capacità dell’autore di suscitare un forte senso di patriottismo e appartenenza 
civica e di celebrale l’eroismo dei martiri sacrificatisi per la causa nazionale. La 
poesia patriotica di Mercantini e dei suoi contemporanei mette da parte la 
ricerca stilistica e temi aulici come l’amore e la ricerca di senso nell’esistenza, ma 
diventa diretta e immediata perché deve cantare gli eventi e in questo modo 
sollevare le coscienze. L’impatto emotivo della poesia civile di Mercantini è forte 
e coinvolgente perché non è raccontato con la distanza oggettiva del cronista, 
ma con l’emozione partecipata di chi è stato parte attiva dei fatti raccontati. Per 
tale ragione gli scritti di Mercantini si configurano a tutti gli effetti come un 
documento storico, manifestazione tangibile del sentire comune di un’epoca e 
del modo in cui gli ideali di unità nazionale hanno preso forma e consistenza.  

UN PO’ DI STORIA 

 "Eran trecento, eran giovani e forti, e sono morti!" 
Luigi Mercantini compose La Spigolatrice di Sapri alla fine del 1857, per 
raccontare la spedizione di Carlo Pisacane che s’imbarco con altri 24 
rivoluzioni su un piroscafo diretto a Tunisi con l’intenzione di deviarne la 
rotta, sbarcare a Ponza e avviare la rivoluzione.  
I rivoluzionari riuscirono a sbarcare a Ponza, dove dopo aver sventolato il 
tricolore liberarono 323 detenuti. L’imbarcazione ripartì carica dei detenuti 
liberati e delle armi sottratte al presidio borbonico ma nonostante questa 
prima vittoria la spedizione di Pisacane si rivelò fallimentare per la 
mancanza di ulteriori armi e rinforzi e si concluse tragicamente a Padula nel 
giugno del 1857, con la morte di Pisacane e degli altri rivoluzionari. 

 

Impressioni  
Avete ragione, la poesia, e specialmente i canti 
che rammentano i grandi avvenimenti storici, 
hanno una grande influenza sulle moltitudini  
Giuseppe Garibaldi, Lettera al Foulc, 1867  

NARRAZIONE 
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DAL SIMBOLO ALLA STORIA 
 

Una bacchetta per dirigere…il cambiamento  
All’interno del museo storico risorgimentale di Ripatransone, tra i molti 
oggetti appartenuti a personaggi simbolo del risorgimento italiano, spicca 
la bacchetta utilizzata da Giuseppe Verdi in occasione della prima 
rappresentazione dell’“Aroldo”, avvenuta a Rimini del 1857 e donata alla 
città dal ripano Boccadoro.  
La bacchetta riveste una grande importanza storica non soltanto perché è 
appartenuta al grande maestro ma perché veicola una moltitudine di 
significati simbolici connessi al grande cambiamento introdotto da Verdi nel 
campo della musica. In un’Italia che stava cambiando e che necessitava di 
essere trasformata in una nazione, contraddistinta da un’identità comune. 
Per fare l’Italia non era sufficiente l’unità politica e amministrativa 
conseguita nel 1861, ma era necessario diffondere presso gli italiani una 
cultura, un radicamento territoriale e un senso di appartenenza nazionali. 
Nel perseguire questo obiettivo Giuseppe Verdi, col suo modo 
rivoluzionario di comporre musica e di arrivare in modo diretto a tutte le 
classi sociali, proprio come la poesia di Mercantini ha avuto un ruolo 
determinante.  
In questo senso, una delle bacchette appartenute a Verdi si pone come il 
simbolo di un cambiamento e di una rivoluzione culturale che ha condotto 
alla costituzione di un identità nazionale: nessuno scrittore o musicista 
dell’età del Risorgimento ha resistito quanto Verdi all’usura del tempo, 
arrivando a  un pubblico talmente ampio da spaziare dagli elitari teatri 
ottocenteschi, alle campagne, fino ad arrivare agli stadi contemporanei, 
dove non è raro che i tifosi intonino l’ “Aida” per incitare la loro squadra.  

 
 

 

 

Impressioni  
Una statua di Michelangelo, un brano 
musicale di Verdi, un balletto russo, un 
quadro di Raffaello ecc. può essere capito 
quasi immediatamente da qualsiasi cittadino 
del mondo, anche non cosmopolita, anche se 
non ha superato l’angusta cerchia del suo 
paese.  
A. Gramsci – Quaderni dal Carcere  

NARRAZIONE 
B.  
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