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Documents concerning the hydria with dolphins, 
here exhibited, were found during the investi-
gation of an art dealer in Geneva. This precious 
Etruscan vase had been displayed in the Toledo 
Museum of Art, Ohio, USA. In 2009, the ‘Co-
mando TPC’ found evidence proving that the 
object came from an illegal dig. Cooperation be-
tween the ‘Comando TPC’ and the US ICE (Unit-
ed States Immigration and Customs Enforcement) led 
negotiations with the American museum.
The dispute was resolved through diplomatic 
channels and an agreement was drafted. The mu-
seum volunteered to return the hydria to Italy. It 
was finally repatriated on May 9, 2014.

[CP]

thE transforMation of thE tyrrhEnian 
piratEs into dolphins by dionysus

The hydria with black figures attributed to ‘Pittore 
di Micali’ is dated 510-500 B.C. and is one of the 
most vivid and effective representations of the met-
amorphosis of the Tyrrhenian pirates into dolphins 
by Dionysus, exactly as it was described in the Ho-
meric Hymn dedicated to Dionysus, a poem dating 
back more or less to the same period in which the 
hydria was made, 7th to 6th century B.C. The hymn 
tells the story of Tyrrhenian pirates, which is how the 
Greeks called the Etruscans, kidnapping the young 
Dionysus. They had mistaken him for a prince and 
aspired to obtain a large ransom. Dionysus, once on 
the ship, manifested his divine identity by wrapping 
the hull and the mast with vines and ivy, and tur-
ning into a terrible lion. The pirates, terrified, threw 
themselves into the sea and were transformed into 
dolphins simultaneously. It is this mutation that the 
painter of the vase has admirably caught using a fi-
gurative device that shows us the Tyrrhenians pro-
gressively transformed from men into marine crea-
tures in a continuous sequence.
Behind the myth hides a metaphor to which our vase 
could allude since it had been made by the Etruscan 
artist for a local client: that of the struggle between 
Greeks and Etruscans for control of the wine trade 
in the Tyrrhenian Sea and the Mediterranean, a 
competition in which these last, as archaeology 
teaches us, were able to take their revenge.

[VN]

Durante le indagini a carico di un noto mercante 
d’arte operante a Ginevra, sono emersi documen-
ti riguardanti l’hydria con delfini presente in mo-
stra. Questo prezioso vaso etrusco era esposto nel
Toledo Museum of Art (Ohio, USA). Il Coman-
do TPC, nel 2009, ha raccolto documenti, foto-
grafie ed altro materiale che comprovava senza 
alcun dubbio la provenienza del bene da scavo 
clandestino. La collaborazione fra Comando TPC 
e US ICE (United States Immigration and Customs 
Enforcement) ha consentito di intraprendere una 
trattativa con il museo americano.
La trattativa si è risolta per via diplomatica con un 
accordo che prevede la spontanea restituzione del 
bene all’Italia da parte del museo. L’hydria è stata 
definitivamente rimpatriata il 9 maggio del 2014.

[CP]

la trasforMazionE dEi pirati tirrEni 
in dElfini ad opEra di dioniso

L’hydria a figure nere attribuita al ‘Pittore di Micali’ 
e datata al 510-500 a.C. costituisce una delle più 
vivide ed efficaci raffigurazioni della metamorfosi 
dei pirati Tirreni in delfini a opera di Dioniso, esat-
tamente così come veniva descritta nell’Inno omerico 
dedicato a quest’ultima divinità, un componimento 
risalente più o meno allo stesso periodo in cui venne 
realizzato il vaso (VII-VI sec. a.C.). L’inno narra la 
storia del rapimento del giovane Dioniso a opera di 
una nave di pirati Tirreni (così i Greci chiamavano 
gli Etruschi) che lo avevano scambiato per il figlio 
di un sovrano e ambivano ad ottenerne un cospicuo 
riscatto. Dioniso, una volta sulla nave, manifestò 
la sua identità divina avvolgendo lo scafo e l’albero 
maestro con tralci di vite e di edera e tramutandosi 
in un terribile leone. I pirati, atterriti, si gettarono 
in mare e vennero trasformati simultaneamente in 
delfini. Ed è proprio questa mutazione che il pittore 
del vaso ha mirabilmente colto, utilizzando un espe-
diente figurativo che ci mostra i Tirreni tramutarsi 
progressivamente da uomini in creature marine in 
sequenza continua. Dietro il mito si nasconde una 
metafora cui il nostro vaso potrebbe alludere es-
sendo stato realizzato da un artista etrusco per una 
committenza locale: quello della contesa tra Greci 
ed Etruschi per il controllo del commercio del vino 
nel Tirreno e nel Mediterraneo, una competizione 
nella quale questi ultimi, come l’archeologia ci inse-
gna, seppero prendersi le loro rivincite.

[VN]





La definizione di ‘bene culturale’

The definition of ‘cultural heritage’
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In the Code of Cultural Heritage and Landscape 
(Legislative Decree no. 42/2004) ‘cultural goods’ are 
defined as «the immovable and movable things that 
[...] have artistic, historical, archaeological, ethno-an-
thropological, archival and bibliographic interest and 
other things identified by law or under the law that 
demonstrate having value of civilization» (art. 2). 

The assets included in this definition are very dif-
ferent from each other, as evidenced by the long 
list of categories of the subsequent articles. 10 
and 11, where the importance that such objects 
can have individually or in a broader context is 
highlighted, be it a museum, an art gallery, a li-
brary, an archive, correspondence, an archaeolog-
ical complex, and, more generally, anything that 
can contribute to reconstruct and define its im-
portance as «demonstrating value of civilization».

But the richness of our cultural heritage can be-
come chaos if the cultural ithems are stolen to 
their original context. A seal or a vase stolen from 
the seabed or from an ancient burial, a page torn 
from an illuminated manuscript, a manuscript 
stolen from a library, a painting stolen from a 
church or a museum, show how difficult it can be 
to fully restore the ‘demonstrating value’. In spite 
of this, every object recovered represents a victory 
over the harm inflicted to our heritage.

[VN]

Nel Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 
42/2004) i ‘beni culturali’ sono definiti come «le 
cose immobili e mobili che […] presentano interes-
se artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, 
archivistico e bibliografico e le altre cose individuate 
dalla legge o in base alla legge quali testimonianze 
aventi valore di civiltà» (art. 2). 

I beni compresi in questa definizione sono molto 
diversi tra loro, come attesta il lungo elenco di 
categorie dei successivi artt. 10 e 11, dove viene 
rimarcata l’importanza che tali oggetti possono 
avere - sia singolarmente che nel loro contesto più 
ampio - sia esso un museo, una pinacoteca, una 
biblioteca, un archivio, un complesso archeolo-
gico, un carteggio e, più in generale, quanto può 
contribuire a ricostruirne e definirne l’importanza 
come «testimonianze avente valore di civiltà».

Ma la ricchezza del nostro patrimonio culturale 
può diventare caos se i beni culturali vengono sot-
tratti al loro contesto originario. Un sigillo o un 
vaso trafugati da un fondale marino o da una an-
tica sepoltura, una pagina strappata da un codice
miniato, un manoscritto sottratto a una biblio-
teca, un quadro rubato da una chiesa o da un 
museo, mostrano quanto possa essere difficile ri-
pristinare integralmente il loro valore di ‘testimo-
nianza’. Ciò nonostante ogni oggetto recuperato 
rappresenta una vittoria sul male inferto al nostro 
patrimonio culturale.

[VN]



La partecipazione al Patrimonio 
come atto di legalità

Participation in the Patrimony
as an act of legality
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In 2013, Italy signed the The Framework Con-
vention on the Value of Cultural Heritage for 
Society, known as Faro Convention, named after 
the Portuguese city where, on October 27, 2005, 
the document was first submitted for signature 
by the member States of the Council of Europe.
The Convention for the first time shifts empha-
sis from cultural heritage objects to people. Now 
the focus is on people, their relationship with the 
environment and their recognition of the impor-
tance of cultural heritage as a guide to the devel-
opment of cultural diversity, fostering a peaceful 
and democratic society. 
Concepts such as inheritance community, («a 
group of people who attaches value to specific aspects 
of cultural heritage, and wishes, in the framework of 
public action, to support them and pass them on to 
future generations»), presuppose an idea of partic-
ipation in the cultural heritage, including ‘mate-
rial’ assets, as well as including intangibles, that 
set of «values, beliefs, knowledge and traditions in 
continuous evolution».
Therefore, it is the populations themselves that 
contribute to recognition of the elements of  
heritage that are considered more representative 
according to a plurality of values. This does not 
necessarily coincide with the scientific criteria set 
forth by experts. A process of participation that 
presupposes an awareness of the deepest values 
of our cultural heritage and that will continue to 
contribute more and more to convey the citizens 
towards those principles of legality necessary for 
the protection and transmission of our testimonies 
of civilization.

[VN]

Nel 2013 l’Italia ha sottoscritto la Convenzione 
quadro del Consiglio d’Europa sul valore del pa-
trimonio culturale per la società, nota come Con-
venzione di Faro, dal nome della città portoghe-
se in cui il 27 ottobre 2005 il documento venne 
per la prima volta sottoposto alla firma degli Stati 
membri del Consiglio d’Europa.
La Convenzione sposta per la prima volta l’atten-
zione dalle cose alle persone, focalizzandosi sul 
loro rapporto con l’ambiente circostante e sulla 
loro partecipazione attiva al processo di ricono-
scimento dei valori culturali, ponendo il patrimo-
nio culturale come risorsa al centro di una visione 
di sviluppo sostenibile e di promozione della di-
versità culturale per la costruzione di una società 
pacifica e democratica. Concetti come quello di 
comunità d’eredità («un insieme di persone che at-
tribuisce valore ad aspetti specifici dell’eredità cultu-
rale, e che desidera, nel quadro di un’azione pubbli-
ca, sostenerli e trasmetterli alle generazioni future») 
presuppongono un’idea di partecipazione al pa-
trimonio culturale che, oltre a comprendere ‘beni 
materiali’, contempla anche quell’insieme imma-
teriale di «valori, credenze, conoscenze e tradizioni 
in continua evoluzione».
Sono dunque le popolazioni stesse che contribui-
scono al riconoscimento degli elementi del Patri-
monio ritenuti più rappresentativi e ciò secondo 
una pluralità di valori che non necessariamente 
coincidono con i criteri scientifici elaborati dagli 
esperti. Un processo partecipato che, presuppo-
nendo una consapevolezza dei valori profondi 
della nostra eredità culturale, contribuirà sempre 
di più a veicolare tra i cittadini anche quei prin-
cìpi di legalità necessari alla tutela e alla trasmis-
sione delle nostre testimonianze di civiltà.

[VN]



Esempio di ‘archeologia partecipata’: gruppo di studenti in visita allo scavo
della Terramara di Pilastri (Bondeno - FE / Foto di Giulio Pola)

Example of ‘participatory archaeology’: group of students
visiting the dig of the ‘Terramara di Pilastri’ (Bodeno - FE / Photo of Giulio Pola)
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Di Gennaro F., Crustumerium - Ricerche del 1982, in Bullettino della Commissione Archeologica Comunale di Roma, XCII, 2, 
1987-1988 [1990], pp. 467-468.
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Apparati didattici - sezione storicoartistica:

Appunti sull’arte di Vincenzo Gemito, Roma 1952, a cura di F. Bellonzi.
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Webgrafia \ Webliography

(per tutti i siti indicati la data di ultimo accesso è il 30 giugno 2016)

(For all sites indicated the last access date is June 30, 2016)

In generale, per le opere di pertinenza del MiBACT, si rimanda ai siti istituzionali del Ministero stesso (www.beniculturali.it) 
e delle sue strutture territoriali.

In general, for the works on the competence of the MiBACT, please refer to the institutional sites of the Ministry itself (www.
beniculturali.it) and to the webpages of its territorial structures.

Per l’approfondimento su ‘La tutela dei beni culturali ecclesiastici’ si rinvia a:

http://www.carabinieri.it/internet/imagestore/pdf/manuale-sulla-tutela-dei-beni-culturali-ecclesiastici.pdf

Per l’approfondimento sulla banca dati ‘Leonardo’ si rinvia a:

http://www.carabinieri.it/cittadino/tutela/patrimonio-culturale/la-banca-dati-tpc

Sullo scavo della Terramara di Pilastri (esempio di ‘archeologia partecipata’):
www.terramarapilastri.com

Per la sezione ‘Lo sapevate che…’ si rinvia a:

http://www.carabinieri.it/cittadino/consigli/tematici/beni-interesse-culturale/beni-d’interesse-culturale

Per la sezione Curiosità, ‘Cosa sono le epigrafi’ si rinvia a:

http://www.manfredclauss.de/

http://www.edr-edr.it/Italiano/index_it.php

http://cil.bbaw.de/

http://www3.uah.es/imagines_cilii/

http://www.anneeepigraphique.msh-paris.fr/

http://ifa.phil-fak.uni-koeln.de/8059.html

Per l’approfondimento sulla Convenzione di Faro e su altri aspetti della tutela dei beni culturali, si rinvia a:

http://www.beniculturali.it/mibac/export/UfficioStudi/sito-UfficioStudi/Contenuti/Pubblicazioni/Volumi/Volumi-pubblicati/
visualizza_asset.html_917365394.html

http://www.unite4heritage.org/

http://www.fondoambiente.it/

http://www.italianostra.org/

http://www.unesco.it/

http://icom.museum/resources/red-lists-database/

Per completezza d’informazione si rinvia alle pagine web del Comando Carabinieri TPC nel sito dell’Arma dei Carabinieri
For more complete information, please refer to the ‘Comando Carabinieri TPC’ web pages in the site of the ‘Carabinieri’

http://www.carabinieri.it/cittadino/tutela/patrimonio-culturale/




