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laUra mecella

stuDIosI stranIerI nel DoDecaneso ItalIano:
osservazIonI prelImInarI*

Abstract - this chapter investigates the presence of non-Italian scholars in 
the Dodecanese Islands during the Italian occupation of the archipelago. By 
doing so, it intends to outline part of the networks that – despite a substan-
tially autarchic regime – linked the Italian archaeologists who were active in 
the area to the international scientific community. attention is paid to those 
who attended the 1928 rhodes International congress, to local scholars (in 
particular the representatives of the chaviaras family and Iakovos zarraftis), 
and to the architect albert gabriel.

com’è noto, le prime disposizioni italiane in favore della tutela 
delle antichità, ema nate nel giugno 1912 dal comandante del corpo 
d’occu pa zio ne, il generale giovanni ameglio, imposero la sospen-
sione, fino a nuovo ordine, «della con cessione di licenze per scavi 
nell’Isola di rodi e nelle altre isole dell’egeo occupate dall’Italia»1. 
se il provvedimento ebbe un effetto contenuto per gli studiosi italia-
ni (che quasi imme dia tamente ottennero comunque facoltà di con-
durre esplorazioni e ricerche, poi divenute sistematiche e di gran de 
respiro soprattutto a partire dal ’14), esso incise invece pesantemen-
te sulle attività delle missioni stra nie re sino ad allora presenti sul 
territorio, in particolare quella danese. tra il 1901 e il 1908 Karl 
frederik Kinch – coadiuvato da christian sørensen Blinkenberg e 
martin p. nilsson – si era infatti occupato delle necropoli della parte 
meridionale di rodi, dell’acropoli di lindo, ed aveva avviato alcune 

1 Decreto ameglio n. 28 del 14 giugno 1912, citato da Santi 2019, 323; cfr. 
anche petricioli 1990, 152; perotti 1999a, 70-71; mangani 2005-2007, 204-205; 
ScadUto 2010, 49-51; troilo 2012a, 60-61; Santi 2018, 67-68; d’acUnto 2020, I, 
35-36.

* Questo studio è stato in parte condotto presso il seminar für alte geschichte 
della Westfälische Wilhelms-universität di münster nel mese di agosto 2021: per la 
generosa ospitalità sono molto grata al prof. Dr. hans Beck.
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ricognizioni a lardos e Kattavia. soprattutto l’acropoli di lindo, 
che durante l’occupazione turca era stata destinata a funzioni milita-
ri, era rimasta a lungo preclusa ai viaggiatori europei. tra i primi ad 
ottenere il permesso di una breve visita era stato ludwig ross, nel 
1843-1844; a lui aveva fatto seguito, nel 1892, il tedesco friedrich 
hiller von gaertringen2. furono queste indagini preliminari a con-
vincere Kinch – che nel 1898 aveva ottenuto un finanziamento dalla 
fondazione carlsberg per una missione di scavo nell’egeo – della 
ricchezza del sito di lindo, spingendolo a dedicarvi negli anni se-
guenti gran parte dei suoi sforzi3.

Il 13 maggio 1912 ameglio comunicava a roma che la missione 
archeologica danese era partita portando con sé, con il benestare del 
governo turco, i reperti più preziosi; il generale lamentava inoltre il 
pessimo stato di conservazione in cui era stato lasciato il castello di 
lindo. poche settimane dopo (3 giugno) la legazione di Danimarca 
rivendicò – con un dettagliato elenco inviato presso gli affari esteri 
italiani – il possesso del materiale archeologico rinvenuto negli scavi e 
rimasto sull’isola, chiedendo altresì l’autorizzazione a visitare gli scavi 
per completarne l’inventario e tutelarne la conservazione4. Il permes-
so venne immediatamente concesso, ma questo non bastò ad arrestare 
il braccio di ferro tra roma e copenhagen, che si inasprì già nel gen-
naio 1913: alle accuse rivolte agli italiani di aver distrutto il museo 
formato da Kinch a lindo, la locale tenenza dei carabinieri rispose 
che, in realtà, gli studiosi danesi, partiti nel 1909, avevano lasciato solo 
alcuni «rottami» in una stanza del castello, abbandonata peraltro alla 
mercé della popolazione e delle guardie turche5.

2 un’aggiornata presentazione delle esplorazioni a rodi prima della missione di 
Kinch è disponibile in BadoUd 2019; lUnd 2019; villing 2019; Salmon 2019. su 
ross in particolare si vd. poi kempgen 2022.

3 gli scavi furono condotti privilegiando la fase classica della città, con la 
conseguente perdita di materiale d’età medie va le e la compromissione di alcune 
delle evidenze superstiti (Benzi 1996, 3; livadiotti 1996a, 7; lippoliS 1996, 54); i 
risultati rimasero a lungo inediti e conobbero un’edizione complessiva solo negli 
anni sessanta: vd. BlinkenBerg 1931 e 1941, e soprattutto dyggve 1960.

4 Santi 2018, 52-54, 69-70: ad occuparsi dell’operazione fu il vice console 
danese a rodi.

5 Santi 2018, 54-56.
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se i rapporti diplomatici non furono dunque rosei, ben diverso fu 
l’approccio dell’allora direttore della scuola archeologica Italiana di 
atene (saIa), luigi pernier. non appena avviate le esplorazioni nelle 
sporadi, egli pose subito «alle autorità competenti, militari a rodi e ci-
vili a roma, con esemplare correttezza, il problema della salvaguardia 
dei diritti scientifici e dei materiali raccolti dalla missione danese»6. 
non solo: nella bozza di decreto richiestagli nel febbraio 1913 dal-
lo stesso ameglio allo scopo di disciplinare la ripresa degli scavi, egli 
suggerì la possibilità di consentire, previa supervisione italiana, lo svol-
gimento di ricerche a «Istituti archeologici debitamente riconosciuti i 
quali nei loro lavori si propongano uno scopo unicamente scientifico», 
senza alcuna esclusione di enti esteri7. l’illuminata proposta di pernier 
fu tuttavia respinta; da roma – dove fu immediatamente colto il valore 
politico e propagandistico di una sistematica attività di ricerca nel Do-
decaneso – si fecero infatti pressioni perché, pur nell’impossibilità di 
e spel le re gli scienziati stranieri, si accordassero de facto permessi solo a 
istituzioni e studiosi italiani8. Il marcato indirizzo di politica culturale 
intrapreso dal governo non solo contrariò i greci, dai quali furono sol-
levate contro gli italiani dure accuse circa il furto di opere d’arte9, ma 
guastò ancor di più il rapporto con i danesi, che a fine estate ripresero 
a denunciare il danneggiamento dei materiali da loro raccolti a lin-
do10. Irritato da quest’ultima accusa, ameglio, che sino ad allora aveva 

6 di vita 1996, Xv; cfr. anche mangani 2005-2007, 290; Santi 2018, 56-57.
7 livadiotti 1996c, 190-191 (191 per la citazione); cfr. anche petricioli 1990, 

152-153; mangani 2005-2007, 292-293; Santi 2018, 70-73.
8 petricioli 1990, 153-154, dove è citato un significativo brano tratto da 

una lettera (dell’aprile 1913) del ministro degli esteri antonino di san giuliano 
a giolitti, in cui in relazione agli istituti stranieri si suggeriva, «non sussistendo 
neppure secondo la legge turca un diritto a ottenere il permesso di scavo […], [di] 
rifiutare l’autorizzazione ad accordarlo e preferire di fatto le nostre istituzioni e i 
nostri scienziati». punto di vista subito accolto da giolitti. sul tema si vd. Santi 
2018, 73-74; troilo 2021, 137-141.

9 per le polemiche estere sui reperti trasportati in Italia, secondo una prassi 
all’epoca invero molto comune, si vd. petricioli 1990, 155-157, 161-163; maiUri 
1992, 18-19; mangani 2005-2007, 299-306; troilo 2012a, 61-63; troilo 2012b, 80-
81, 85-88, 94; Santi 2018, 68, 76-82, 98-102, 188; d’acUnto 2020, I, 37-40; troilo 
2021, 141-146.

10 troilo 2012b, 91.



198 sezione seconda

tentato di sostenerne le richieste, impose dunque alla missione danese 
di «ritirare i pochi sassi scavati», per evitare che fossero «impegnati 
giornalmente quattro uomini a guardia di oggetti di nessun valore e 
che non interessa[va]no il comando di Divisione»11.

la partita intorno alle antichità di lindo non era però ancora 
chiusa. nel marzo 1914 giuseppe gerola visitò l’isola insieme a 
Kinch, ritornato nel dicembre precedente per completare i suoi stu-
di, constatando insieme a lui la devastazione dell’acropoli, nel frat-
tempo utilizzata come base militare. I danesi accusarono i marinai 
della emanuele Filiberto di avervi piazzato i cannoni, spianando il 
sito per non ostacolare la visuale del tiro e determinando il crollo 
della parete di fondo della stoà bassa. I militari ammisero solo mo-
difiche lievi e per nulla invasive, e considerarono le illazioni danesi 
testimonianza di una collusione con i turchi: a loro dire, sarebbe sta-
to proprio Kinch – al contrario – ad aver scavato il sito con l’unica 
preoccupazione di trafugare i reperti più preziosi, per poi spedirli in 
europa e in america. la diatriba si protrasse per tutto il soggiorno 
di Kinch, che si dedicò alla raccolta di materiali da depositare nel 
castello; un accordo fu raggiunto solo in estate, quando si stabilì che 
il magazzino rimanesse comunque a disposizione dei danesi, benché 
gli italiani ne fossero gli unici supervisori e responsabili. sulla base 
di queste concessioni, Kinch lasciò definitivamente l’isola il 19 luglio 
1914 alla volta dell’anatolia12.  

Bersaglio di attacchi polemici fu anche la concomitante campa-
gna di scavo di amedeo maiuri, avviata a Ialiso nel marzo dello stesso 
anno13. Dalle pagine della rivista The Near east, si lamentava, già nel 
mese di maggio, un’attività archeologica approssimativa, priva di ade-
guati reports, sostenendo l’opportunità della presenza di un membro 

11 Documento citato in petricioli 1990, 155-156. nell’agosto del ’13 il vice 
console danese, dopo un sopralluogo, aveva comunque ringraziato ameglio per aver 
affidato la vigilanza dell’acropoli ad una sentinella permanente: Santi 2018, 56.

12 lippoliS 1996, 57; troilo 2012a, 56-57; Santi 2018, 57-61; d’acUnto 2020, 
I, 40; troilo 2021, 133-134.

13 sulle difficoltà operative di questa prima campagna si vd. petricioli 1990, 
158-167; sulle precedenti espolorazioni del sito si vd., per un primo approccio, 
caliò 1996, 60-61. per gli scavi delle necropoli di Ialiso condotti da maiuri si vd. ora 
d’acUnto 2020, I, 45, 48-51, 82-109; II, 846-865.
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della British school di atene per garantire la scientificità delle operazio-
ni14. per tutta risposta, maiuri fu inflessibile nel rivendicare l’esclusività 
italiana nelle ricerche storico-archeologiche sul territorio, e in linea con 
le posizioni governative sopra ricordate per tutto il 1914 attuò precise 
strategie di dissuasione nei confronti dei danesi ancora presenti, for-
te soprattutto del suo duplice ruolo direttoriale, sia presso il neonato 
museo archeologico di rodi (il regio museo dello spedale dei cava-
lieri), che presso l’erigenda soprintendenza ai monumenti e scavi15. In 
totale controtendenza rispetto alle posizioni di pernier, maiuri rifiutò 
di riconoscere il titolo di museo alla collezione archeologica allestita a 
lindo dai colleghi di co pen ha gen, impedì che la sua sorve glian za fos-
se affidata a loro connazionali e vietò la presenza di una guida danese 
presso lo scavo16. Questo indirizzo autarchico fu poi rafforzato, a par-
tire dal 1919, dal supporto del nuovo direttore della saIa, alessandro 
Della seta, anche lui convinto della necessità che l’archeo lo gia italiana 
subentrasse definitivamente alle missioni estere17; quattro anni dopo, il 
governatore mario lago ribadì l’impossibilità, per la missione danese, 
di proseguire le proprie ricerche perché non conformi «alle consuetudi-

14 The Near east, maggio 1914, 109 (su cui cfr. petricioli 1990, 161-162): «I 
see that the Italians, while successfully prohibiting cinematographic representations 
of the trojan war in rhodes, have turned their attention to the antiquities of that 
island and have found numerous and interesting remains dating from the hellenic 
period. excavations have been in progress in various parts of the island, particularly 
at filiorimon, Daphni, and Yalissos, where the tomb of aristomenes has been 
discovered by a gang of 200 excavators working under military supervision. I am 
glad that the Italians should be putting their occupation of rhodes to good uses. 
archaeologists at least will be prepared to condone their presence in the Dodekanese 
for months to come if only they will undertake a series of systematic “digs” and 
publish proper reports of their labours. an invitation to a member of the British 
school in athens to be present during the excavations would be esteemed a delicate 
attention and would go far to reassure the world at large, and greece in particular, 
that gun-pits were not being dug under the cloak of archaeological research». 

15 sul museo archeologico cfr. troilo 2021, 148-154; per le fluttuazioni ammi-
nistrative conosciute dal dipartimento preposto agli scavi e alla tutela del patrimonio 
nel corso dell’intero periodo di permanenza italiana nelle sporadi si vd. Santi 2019; 
troilo 2021, 181-188. 

16 troilo 2012b, 91. 
17 Santi 2018, 144-145. 
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ni scientifiche italiane» e fece pressioni sull’accademia delle scienze di 
Danimarca perché pubblicasse i risultati dello scavo di lindo e fornisse 
il catalogo dei marmi, delle iscrizioni e degli altri reperti conservati in 
situ e nel magazzino del castello, consentendone così la musealizzazione 
e lo studio da parte degli italiani18. 

Dal 1936 la politica di autosufficienza avviata da lago fu seguita, 
con ancora maggiore convincimento, dal successore cesare maria De 
vecchi di val cismon. Questi ordinò che dai lavori del corpus delle 
iscrizioni rinvenute nel possedimento – di cui caldeggiava vivamente 
il progetto – dovesse essere esclusa qualsiasi collaborazione con stu-
diosi di altre nazionalità: anche le epigrafi inedite emerse nel corso 
degli scavi danesi o tedeschi dovevano essere pubblicate dalla soprin-
tendenza di rodi19. In realtà luciano laurenzi si preoccupò di inizia-
re l’opera dal fascicolo relativo all’isola di calino, dando così a Blin-
kenberg e rudolf herzog il tempo di rendere note le proprie ricerche 
e dimostrando dunque grande rispetto per il lavoro dei colleghi20; ma 
resta il fatto che, sino al se condo dopoguerra, gli studi nel Dodecane-
so furono «liberati dall’inte ra zione con gli stranieri»21. anche le lezio-
ni di storia, geografia, lingua e letteratura della cd. università estiva 
della Dante alighieri – aperte non soltanto a borsisti e corsisti ordinari 
ma anche ai turisti – furono tenute esclusivamente da docenti italiani, 
senza la partecipazione di atenei esteri22.

18 Santi 2018, 186-187 (187 per la citazione del telespresso di lago al ministero 
degli affari esteri del 23 ottobre 1923).

19 Santi 2018, 317.
20 Santi 2018, 325.
21 secondo la formula di troilo 2012b, 94.
22 su questi cicli di conferenze cfr. pitSinoS 1996, 328 e pignataro 2013, 421-423: 

quest’ultimo sottolinea come nel 1936 tra i borsisti fossero presenti, oltre agli italiani, 
anche un apolide e tredici cittadini stranieri; ma soprattutto si legga l’Annuario dell’impero 
italiano, 15, 1937, 813: «la soc. naz. “Dante alighieri” […] ha fondato nel 1935 (luglio-
agosto) un grande “Istituto di alta cultura”, che accoglie studiosi di ogni nazionalità e ha 
come programma la trattazione di problemi relativi ai rapporti della storia italiana con 
l’oriente, e le rivendicazioni delle glorie italiane nel mediterraneo orientale. Il primo 
corso di alta cultura, affidato a personalità cospicue dell’accademia d’Italia e delle 
regie università, è stato frequentato da un centinaio di studenti e uditori». nell’Annuario 
dell’Africa italiana e delle isole italiane dell’egeo, 18, 1940, 661 (ma l’informazione è 
ripetuta in diversi altri numeri) si specifica poi che il reale Istituto di perfezionamento 
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In questo quadro, la ricerca di eventuali presenze di studiosi non 
italiani nel possedimento po treb be apparire peregrina, se non del 
tutto sterile; e tuttavia, pur costituendo un campo affatto marginale 
nell’analisi dell’esperienza italiana nel Dodecaneso, essa contribui-
sce a precisare meglio non soltanto la più generale politica culturale 
adottata dal governatorato, ma anche la po si zio ne di singoli storici 
o archeologi che non interruppero le proprie relazioni con il restan-
te mon do scientifico. si pensi – per non citare che un esempio – ai 
contatti presi da mario segre, nell’estate del 1938, rispettivamente a 
monaco con herzog, che gli garantì una tempestiva pubblica zio ne 
delle iscrizioni di coo e calino da lui rinvenute all’inizio del secolo, e 
ad amsterdam con Blinken berg, che assicurò lo stesso per il materiale 
di lindo; anche albert rehm, responsabile del corpus berlinense delle 
iscrizioni di lero, patmo e lipsi, si dichiarò pronto ad una collabora-
zione. la tragedia delle persecuzioni e della guerra avrebbe stravolto 
questi piani, ma qui conta soprattutto sottoli nea re come, al di là di ot-
tuse re stri zio ni politiche, il mondo accademico abbia tentato perlopiù 
di preservare leali rap porti di reciprocità23. 

Dante alighieri comprendeva due corsi biennali di perfezionamento: un corso a storico-
letterario, e un corso B storico-giuridico. a tali corsi potevano partecipare «laureati e, 
in qualità di uditori, cittadini italiani o stranieri senza che siano richiesti particolari titoli 
di studio e senza possibilità di conseguire il diploma di perfezionamento». sull’Istituto 
e sui corsi di alta cultura della Dante alighieri cfr. anche Santi 2018, 327-330 e i saggi 
di andrea pellizzari e francesco ginelli in questo volume. l’apprezzamento, da parte 
dei turisti, delle varie forme di intrattenimento culturale e dell’opera di valorizzazione 
del patrimonio archeologico locale messe in opera dagli italiani è testimoniato dalle 
donazioni che facoltosi benefattori, soprattutto americani, vollero elargire alle istituzioni 
locali: mr. John hemming fry fornì un sussidio di 20.000 lire a favore del teatro greco 
di coo, affinché potesse tornare ad ospitare spettacoli; un assegno di 500 dollari venne 
versato da mr. allison v. armour di new York, e 5.000 lire furono donate alla biblioteca 
da parte di mr. rothart di new York. si vd. in proposito petricioli 1990, 205-206; 
pignataro 2013, 193-194 e 417; Santi 2018, 239, 241 nt. 300, 246.

23 Santi 2018, 371-372; in realtà Blinkenberg aveva assicurato la pubblicazione 
dei risultati della missione danese già nel ’23, ma nonostante le reiterate richieste 
italiane il progetto non ebbe seguito (Santi 2018, 187, 239). segre si era recato in 
olanda per il I congresso di epigrafia greca e latina, svoltosi ad amsterdam dall’1 
al 6 settembre 1938: cfr. da ultimo Bianchi 2020, 130 con nt. 10. sui rapporti tra 
herzog e segre si vd. poi i contributi di antonella amico e di federico melotto in 
questo volume, nonché, più in generale, melotto 2022.
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ad esemplificare bene questo approccio concorre anche un episo-
dio curioso risalente agli anni del primo conflitto mondiale e rievocato, 
anni dopo, dallo stesso maiuri: venuto a sapere che la sorveglianza delle 
coste del canale tra calino e coo era stata affidata dal comando inglese 
a John linton myres, archeologo noto per le sue indagini sulle isole di 
creta e cipro, maiuri, insieme all’architetto albert gabriel, decise di 
provare a incontrare il collega, approfittando di un giro di ricognizione 
a bordo di un pe scherec cio francese. myres scambiò tuttavia l’imbar-
cazione per un sottomarino e rispose all’avvici na mento con una raffica 
di mitragliatrice, per fortuna andata completamente a vuoto24. a pre-
scindere dall’in ci dente, da maiuri descritto con toni molto divertiti, è 
evidente lo spirito di condivisione con cui, anche in tempo di guerra, la 
comunità scientifica abbia cercato di mantenere vivi gli scambi.

nell’impossibilità di affrontare in questa sede il tema nel suo com-
plesso, la presente indagine si con cen trerà su tre aspetti: il congresso 
internazionale tenutosi a rodi dal 10 al 14 mag gio 1928, il rapporto 
con gli isolani e la singolare figura di albert gabriel.

1. il Congresso internazionale

nonostante la politica culturale sulle isole avesse subito preso un 
in di riz zo decisamente autarchico, gli studiosi italiani non vollero ri-
nunciare ad una proiezione internazionale, ne cessaria ad affermare la 
presunta primazia dei propri studi. la proposta di realizzare, a scopi 
scientifici e pro pa gandistici, un convegno archeologico internaziona-
le nel possedimento fu avanzata per la prima volta nel dicembre del 

24 maiUri 1992, 36-37; lo studioso descrive così l’equivoco: «un giorno, in 
servizio anche noi di ricognizione a bordo d’uno chaloutier francese, ci proponemmo 
con l’architetto gabriel di andare incontro al collega. lo incocciammo nel canale 
entro un gran barbaglio di sole; ma con gran meraviglia nostra e ire e sagrati del 
comandante francese, alle nostre segnalazioni, il myres girando di poppa con il chiaro 
proposito di gettarsi a picco sulla costa, cominciò a scaricarci tutto il nastro della 
sua mitragliatrice. miope com’era e inesperto di sagome di navi, ci aveva scambiato 
per un sottomarino e, prima di colare a picco, aveva fatto il dover suo: rimase male 
quando seppe che tutta la sua scarica non aveva fatto né morti né feriti a bordo» 
(maiUri 1992, 37). su myres si vd. BroWn 1986; Boardman 2010.
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’26 dall’allora direttore generale delle an ti chi tà e Belle arti arduino 
colasanti, e venne subito accolta con entusiasmo dal governatore. 
Il convegno, inizialmente previsto per il settembre dell’anno suc-
cessivo, fu rimandato per motivi organizzativi alla primavera 1928: 
l’iniziativa contribuì pertanto alla promozione del fert, istituito 
nel 1927, e della serie Clara rhodos appena fondata25; soprattutto, 
su indicazione di maiuri, nel frattempo rientrato in Italia e tornato 
a rodi solo per una quindicina di giorni nell’ottobre 1927, l’evento 
rappresentò l’occasione per promuovere una migliore organizzazio-
ne dei materiali già raccolti e nuove ricerche in aree sino ad allora 
trascurate. Il programma doveva infatti includere la visita ai princi-
pali siti dell’arcipelago, a dimostrazione dell’impegno italiano nella 
valoriz za zione del territorio: la relazione ufficiale – pubblicata nel 
terzo volume della rivista Clara rhodos – dimostra peraltro come, a 
differenza di un congresso stricto sensu, l’incontro si risolse de facto 
in questo solo aspetto, senza la presentazione di vere e proprie rela-
zioni o di tavole rotonde su questioni specifiche. la direzione scien-
tifica fu affidata a Della seta, che si assunse personalmente il compito 
di selezionare e contattare i partecipanti, tra i quali si segnala, in pri-
mis, il direttore delle antichità di grecia, Konstantinos Kou rou niotis 
e il direttore dei restauri architettonici dell’ellade, anastasios K. 
orlandos, la cui presenza avrebbe potuto evitare «il pericolo di ma-
nifestazioni politiche totalmente i nopportune nel corso del discorso 
inaugurale»26. Durante il quindicennio precedente non erano infatti 
mancate dimostrazioni irredentiste a favore di un’unificazione con 
la grecia, in aperto contrasto con l’occupazione italiana27: le autori-

25 su questi temi rimando al lavoro di andrea pellizzari nel presente volume. 
26 l’espressione è tratta da alcune lettere di Della seta citate in Santi 2019, 331; 

in generale, per lo svolgimento del convegno archeologico di rodi vd. Santi 2018, 
210-220; troilo 2021, 217-221. cfr. anche d’acUnto 2020, I, 54-57, che opportu-
na mente sottolinea la vistosa assenza di una rappresentanza danese. si vd. inoltre la 
cronaca di quelle giornate in Clara rhodos 3, 1929, 288-298, e in groSSo 1928.

27 doUmaniS 2003, 85-156. In questo quadro merita di essere ricordata la figura 
di skevos georges zervos. noto medico di calino e profondo conoscitore della 
storia di rodi, nel gennaio 1920 pubblicò un volume finemente illustrato su rodi 
capitale del dodecaneso, strutturato come una lettera al primo ministro inglese e 
presidente del congresso per la pace e ai presidenti dei consigli di francia e grecia 
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tà locali mirarono dunque, innanzitutto, a distendere i rapporti con 
atene, che come si è visto all’inizio aveva accettato solo a fatica la 
presenza italiana sulle isole. significativa, comunque, l’assenza di una 
rappresentanza greca di carat te re prettamente scientifico, segno di 
una difficoltà di comunicazione, anche sul piano accademico, sciol-
tasi soltanto nel secondo dopoguerra28. 

se gli studi sin qui condotti hanno insistito sugli aspetti politici e 
organizzativi dell’evento, si è riflettuto meno sulla rete di relazioni di 
cui l’elenco dei convenuti è lo specchio. Il congresso vide la partecipa-
zione di 20 studiosi stranieri (esattamente 1/3 del totale), provenienti 
da undici nazioni (Belgio, francia, germania, grecia, Inghilterra, po-
lonia, spagna, stati uniti, svezia, svizzera, un ghe ria). furono invitati 
i rappresentanti degli Istituti stranieri presenti a roma, firenze ed 
atene29, ed importanti studiosi già segnalatisi per le loro indagini sulle 

per indurli a sostenere la causa di un ricongiungimento del Dodecaneso alla grecia: 
ciacci 1991, 141-143.

28 per questi attriti si vd. per es. il caso delle esplorazioni italiane avviate a lemno nel 
1923, a proposito delle quali Della seta lamentò la ritrosia del consiglio archeologico 
del ministero greco della pubblica Istruzione a concedere il permesso per gli scavi, 
rilasciato invece facilmente ad altre missioni straniere: de domenico 2020, spec. 598-
599; cfr. anche Santi 2019, 325. I rapporti con gli studiosi greci migliorarono decisamente 
dopo la fine del conflitto, quando si avviò un proficuo percorso di cooperazione e di 
scambio. luigi morricone – rimasto a rodi anche negli anni dell’occu pa zione inglese 
– operò un passaggio di consegne all’eforia greca così esemplare, sul piano scien ti fi co 
e umano, che Ioannis Kondis ebbe spesso a lamentare la scelta del collega italiano di 
abban donare il sito. Kondis, il primo eforo delle isole annesse alla grecia, concesse 
imme dia ta mente i permessi necessari perché gli allievi della saIa potessero tornare 
a studiarvi (tra i primi fi gu rarono antonino Di vita e maria teresa marabini). tale 
legame perdurò e si rinsaldò con i suoi successori, rappresentando un virtuoso esempio 
di collaborazione internazionale che prosegue tut t’og gi: di vita 1996, XvI-XvII; 
rocco 2000; laBanca 2009, 33-34. Santi 2018, 419-422, 435-438 ricorda come sin dal 
’45 gli italiani abbiano mirato soprattutto ad ottenere il diritto di pubblicare il materiale 
inedito emerso dagli scavi; per il passaggio di consegne ai greci cfr. Santi 2018, 439-442.

29 più specificamente: ludwig curtius, erich Boehringer (che in seguito si sarebbe 
distinto per i suoi studi su pergamo) ed e. hohe nensen per il Deutsches archäologisches 
Institut di roma; cosham stevens per l’american academy a roma; rhys carpenter 
per quella ateniese; thomas ashby per la British school di roma; pedro Bosch gimpera 
per la escuela española de historia y arqueología a roma; pierre roussel per l’École 
française di atene; harold e. goad per il British Institute di firenze.



205Laura Mecella

antichità egee. se fra tutti spicca il nome di rudolf herzog, numen 
tutelare delle ricerche sull’Asclepieion di coo che soprattutto in quel 
torno di tempo ebbe modo di collaborare con luciano laurenzi agli 
scavi sull’isola30, non meno significativa fu la presenza di personali-
tà del calibro di friedrich von Duhn o michail I. rostovtzeff (il cui 
nome viene erroneamente abbreviato nelle comunicazioni italiane con 
la lettera ‘e.’)31. mentre la presenza di von Duhn, esperto soprattutto 
di archeologia italica, può spiegarsi con la vicinanza dell’archeologo 
all’ambiente accademico italiano – ricordata nel 1930 da paolo orsi 
in un commosso necrologio32 –, l’invito a Waldemar Deonna si spiega 
bene pensando ai legami dello studioso con l’École française ad ate-
ne (efa) – dove aveva soggiornato come membro straniero nei primi 
anni del secolo (novembre 1904-giugno 1907) – e alla passione mai 
sopita per la storia dell’asia minore e dell’anatolia che lo aveva porta-
to, peraltro, a visitare per la prima volta coo già nel 190533. lo stesso 
dicasi per lo svizzero ernst pfuhl, i cui studi sull’arte greca lasciavano 
grande spazio alla produzione insulare egea e microasiatica34, e per il 
belga ferdinand mayence – anche lui ospite dell’efa tra il 1904 e il 
1905 (quando si era occupato soprattutto di Delo) e che proprio nello 
stesso 1928, su indicazione di franz cumont, avviò quelle importanti 
campagne di scavo ad apamea sull’oronte cui avrebbe dedicato i de-
cenni seguenti35. Infine, da segnalare la presenza axel Waldemar pers-

30 per la cooperazione tra herzog e laurenzi alla fine degli anni venti si vd. de 
mattia 2012, 67-68.

31 come si deduce da una lettera inviata a James angell (Box 1, folder 6, george 
lincoln hendrickson papers [ms 1272], manuscripts and archives, Yale university 
library), rostovtzeff si trovava ad aleppo il 27 aprile, nell’ambito di un viaggio tra siria, 
palestina e giordania: la sua presenza a rodi dopo pochi giorni non è dunque affatto 
improbabile. Devo l’indicazione a pier giuseppe michelotto, che ringrazio sentitamente. 

32 orSi 1930; questo aspetto emerge molto bene anche da paSQUali 1930 
e miller 2015. più in generale, una breve biografia intellettuale di von Duhn è 
tracciata da mingazzini 1952-1953 e hölScher 1988. 

33 coUrtoiS, reBetez 1999. per un profilo del personaggio cfr. anche chamay 
1999; chamay et alii 2000; cordez 2015.

34 la figura dell’uomo e dello studioso è tratteggiata con grande competenza da 
ScheFold 1943; si vd. inoltre ScheFold 1941 e 1988; Schmidt 2012.

35 sull’archeologo di leuven rimane utile van den drieSSche 2016; si vd. anche 
i cenni forniti in hackenS 1997, spec. 12-14 e donceel 1997. sulle difficoltà pratiche 
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son, dell’università di uppsala, distintosi per le sue ricerche su Delfi 
durante il suo soggiorno presso l’efa nel 1920-1921 e, negli anni im-
mediatamente successivi, soprattutto per gli scavi del sito miceneo di 
asine (in argolide) patrocinati dall’Istituto svedese ad atene36. nel 
complesso, un parterre capace di consacrare sulla scena internazionale 
l’operato degli archeologi italiani: la diffidenza delle altre nazioni di 
appena quindici anni prima era ormai completamente fugata.

2. l’archeologia italiana e gli studiosi locali

È stato giustamente sottolineato come, a partire dal 1914, la salva-
guardia del patrimonio culturale del Dodecaneso sia stata promossa 
attraverso un sistema «che escludeva la popolazione locale, incoronan-
do gli ita lia ni rappresentanti unici della civiltà del luogo»37. sebbene 
tra gli abitanti del l’arcipelago fosse ben viva la coscienza dell’impor-
tanza della conservazione, gli italiani si imposero come unici de po si-
ta ri di questo compito38.

non mancò naturalmente il ricorso a personale specializ za to di ori-
gine greca, dodecanesina o turca39, a maestranze locali40, o ad esperti 

incontrate nel corso della prima campagna ad apamea si vd. spec. il carteggio dello 
studioso pubblicato in StevenS 1978; più in generale, per gli scambi epistolari con franz 
cumont cfr. Bonnet 1997, 289-314. I suoi buoni rapporti con gli italiani sono testimoniati 
anche dalla collaborazione alla serie dell’Istituto di studi romani «Quaderni dell’Impero. 
orme di roma nel mondo», per i quali curò un volumetto su apamea: mayence 1940. 

36 Breve ma efficace ritratto in nilSSon 1951; un elenco dei suoi lavori è 
disponibile in gren 1953. Difficile invece trovare informazioni sull’ungherese e. 
paulovich, mentre per il polacco edmunda Bulandy si rinvia a preSS 1991 (non vidi).

37 troilo 2012b, 85. 
38 si vd. ancora troilo 2012b, 86-90.
39 al momento della sua prima missione archeologica, amedeo maiuri poteva 

contare su un restauratore (hussein Karavella), un impiegato (il fotografo e disegnatore 
Dervisc alì husnì) e un custode, tutti e tre di nazionalità turca: maiUri 1992, 23; 
pitSinoS 1996, 285; Santi 2018, 113, 158-159, 235, 252, 261; d’acUnto 2020, I, 47-48, 
98. nel 1922 il numero dei custodi era salito a due: Ibrahim hagi e hassan mehmet 
(Santi 2018, 164-165, 213-214). anche presso l’ufficio del governatore, diretto dal 
1922 da giovanni tacconi, lavorava come assistente il greco chryssanthos theocharis.

40 operai specializzati – opportunamente guidati e formati da antonio freni 
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conoscitori del ter ri to rio impiegati come guide od operai di scavo: rie-
vocando, a distanza di diversi decenni, la sua prima campagna a Ialiso, 
tra il marzo e il giugno del ’14, amedeo maiuri ricordò la collaborazio-
ne – da lui astutamente richiesta – di due tra i più famosi depredatori di 
tombe di rodi: agapitos e gheorghios41. la profonda conoscenza dei 
luoghi e l’abilità nel saggiare il terreno valsero soprattutto ad agapitos 
l’ammirazione dell’archeologo italiano, che si giovò non poco della sua 
esperienza. allo stesso modo, l’«ardente noviziato» – come egli stesso 
ebbe a definire il suo primo periodo rodiese – fu alleviato anche dal-
la presenza del «fido consigliere e cuciniere» zacharis, un cretese di 
gortina, inviato nel Dodecaneso per aiutare maiuri nelle esplorazioni 
sull’acramiti42. soprattutto, però, gli italiani promossero l’interazione 
con le élites del posto (di origine pre va len te mente greca), sia allo sco-
po di reperire materiali conservati presso collezioni private, sia come 
strumento di consenso, volto a cementare la concordia tra colonizzatori 
e colonizzati nel nome della gloriosa storia dell’egeo e del valore uni-
versale della scienza; ma si trattava di un avvicinamento opportunistico 
che non attenuava l’egemonia culturale dei dominatori43. non a caso, si 
cercò di frenare sistematicamente le iniziative di ricerca private, prima 

e vittorio toti (entrambi provenienti dall’opificio delle pietre Dure di firenze) – 
vennero impiegati per il restauro dei mosaici di coo, che nel corso degli anni trenta, 
specialmente in seguito al terremoto, furono oggetto di diversi interventi ricostruttivi: 
de matteiS 1996, 176-179. In particolare sull’attività di toti tra rodi e coo cfr. 
Bertelli 1996 (dove si ricorda anche il suo impegno presso il laboratorio di restauro 
per le ceramiche, dov’era coadiuvato da due greci e due turchi) e Sirano 1996.

41 maiUri 1992, 23-29 e 1962, 7-12, su cui cfr. ciacci 1991, 90; troilo 2012b, 
100; Santi 2018, 93-94; d’acUnto 2020, I, 48; troilo 2021, 157-158.

42 maiUri 1992, 31-32; maiUri 1962, 12-16; troilo 2021, 49-51, 73-74. esperti del 
luogo furono anche scelti come sorveglianti per i monumenti e le antichità in alcune 
isole minori; in una memoria del generale vittorio elia del dicembre 1918 essi vengono 
così descritti: «persone del luogo, fornite di qualche coltura e di provata esperienza, 
capacità e onestà […] studiosi indigeni che per il passato non avevano potuto esplicare 
con la necessaria autorità le loro speciali attitudini per lo studio e per la conservazione 
delle antichità e delle memorie locali» (Santi 2018, 142). In generale sui rapporti – del 
tutto asimmetrici – tra gli italiani e i lavoratori locali, un raffronto utile può essere 
istituito con i casi di creta e della libia: troilo 2021, 35-51, 203-206.

43 troilo 2012b, 95-96; troilo 2021, 146-147, 154-156; per le donazioni 
private cfr. anche ciacci 1991, 94. 



208 sezione seconda

ampiamente diffuse non solo tramite la pratica di scavi predatori per il 
mercato dell’arte, ma anche con l’attività di antiquari e amatori a ni ma ti 
da sincera passione per le proprie tradizioni patrie: la scienza doveva 
ora essere d’esclusivo appannaggio dello stato italiano44. 

nelle memorie di amedeo maiuri, questo aspetto si coglie piena-
mente: l’archeologo rievoca con uno spiccato senso di su pe rio rità non 
solo i contatti avuti con i contadini per indurli a cedere reperti o a 
con sen tire saggi nei campi45, ma anche quelli intessuti con gli studiosi 
dodecanesini. 

ma non trascuravo le altre isole e i rapporti con i pochi dotti isolani, angusti 
di vedute e di studi, ma pieni di fervore per le antichità della propria isola e 
preziosi per me di notizie e di suggerimenti. a simi Demostene chaviaràs, 
a traverso clandestini commerci con la costa d’asia minore, riusciva a tra-
scrivere le iscrizioni greche del chersoneso rodio e a darmi ragguagli di mo-
numenti e di scoperte di quella ancora per me inaccessibile terra promessa 
dell’archeologia anatolica; a cos Jacopo zarraftis con la bella barba fluente 
d’un asclepiade della scuola ippocratica, mi aiutava a raccogliere le iscrizio-
ni greche murate nella prima e seconda cinta del castello46.

Della famiglia chaviaras nel brano di maiuri viene ricordato solo 

44 troilo 2012b, 99-100. anche in questo caso, il confronto con creta è 
istruttivo: troilo 2021, 51-57.

45 maiUri 1992, 22, su cui cfr. troilo 2021, 158-159. con minore sufficienza, in un 
appunto di luigi pernier del 17 febbraio 1913 relativo alle perlustrazioni nelle necropoli 
di Ialiso, vengono menzionati eleutheri moschidi e christos moinas (livadiotti 1996c, 
190: «le tombe, a quanto dicono eleutheri moschidi e christos moinas, consistono in 
tombe a fossa rettangolari, rivestite di lastroni, coperte di lastroni a doppio spiovente o 
in piano […]»). Il primo sembra essere la stessa persona menzionata nelle lettere di gian 
giacomo porro a luigi pernier risalenti al marzo-aprile 1913 e indicata come elefterios 
moschidis: questi era il proprietario di un campo a camiro dove l’archeologo italiano 
aveva condotto i primi scavi, e che fu la sua guida nell’esplorazione del resto del territorio 
(livadiotti 1996c, 191-193). ad ogni modo, le relazioni tra gli archeologi e gli abitanti 
non furono sempre idilliache, dal momento che i tentativi di monumentalizzare aree 
prima adibite ad attività produttive causarono anche diversi contrasti: troilo 2012b, 
100-103; troilo 2021, 160-162. più in generale, sul senso di superiorità italiano nei 
confronti della grecia moderna nel corso del ventennio si vd. coppola 2013, passim 
e spec. 70-76; coppola 2021, spec. 20-21 per l’incidenza dell’occupazione italiana del 
Dodecaneso nel dibattito scientifico d’epoca fascista.

46 maiUri 1992, 33. 
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il collezionista Demostene, ma accanto a lui vanno menzionati i figli 
nikitas e michaïl, che non solo scoprirono decine di iscrizioni, ma, 
come il padre, furono anche in grado di pubblicarle con perizia. spe-
cialmente nikitas si mostrò studioso attento non soltanto alle antichi-
tà delle sporadi ma dell’intero bacino mediterraneo, scri vendo esten-
sivamente per la rivista greca Archaiologike ephemeris e contribuendo 
non poco alla co   noscenza del patrimonio archeologico egeo presso un 
pubblico specialistico. pregevole il loro in te resse per le raffigurazioni 
e le incisioni non solo su pietra, ma anche su supporti meno con ven-
zio nali, come le maniglie delle anfore, ad esempio: virginia r. gra-
ce ha in proposito valorizzato le ricerche con dotte a samo, durante 
gli anni della formazione, dai giovani chaviaras, che acquisirono sul 
cam po, e presumibilmente da autodidatti, le necessarie competenze 
archeologiche e storico-epigrafiche. non disponendo di una biblio-
grafia completa, è difficile ricostruire esaustivamente il profilo intellet-
tuale dei tre studiosi, i cui scritti costituiscono tuttora un’utile base di 
partenza per gli studi sul l’e pi gra fia dodecanesina47; e a dimostrare la 
trasversalità dei loro interessi concorrono i lavori sull’età tar  do antica 
e bizantina, sulla pesca delle spugne dall’antichità all’età contempo-
ranea (si ricordi che questa attività aveva costituito, soprattutto pri-
ma dell’arrivo degli italiani, una delle maggiori fonti di introito per 
l’economia delle isole), o la passione per i canti e la poesia popolare 
dell’oriente greco48.

47 si vd. e.g. chaviaraS 1920a; chaviaraS (Χαβιαρᾶς) 1922a-d (tutti a firma di 
nikitas, con la pubblicazione di iscrizioni provenienti dalle isole di simi, telo e lero); 
chaviaraS 1922e (non vidi). un primo elenco bibliografico, invero piuttosto limitato, 
è fornito da StampolidiS et alii 2011, spec. 424, volume che sin dalla prefazione esalta 
il valore delle loro indagini nella ricostruzione della storia del Dodecaneso; cfr. anche 
katSioti, maStrochriStoS 2021, 252. per la ricezione delle loro ricerche presso la critica 
specialistica si vd., per non citare che qualche esempio, le osservazioni di FraSer 1983, 
che pur non accettando tutte le loro proposte di lettura ne riconosce gli indubbi meriti 
scientifici, o di held 2003; più recentem. cfr. kah 2018, 286. per le ricerche sulle anfore 
samie si vd. spec. grace 1971, che fornisce anche informazioni molto utili sulle vicende 
biografiche e l’attività scientifica dei fratelli nikitas e michaïl nel secondo dopoguerra. 
Dagli anni ’80 del secolo scorso l’archivio della famiglia chaviaras viene conservato presso 
il museo archeologico di simi, dove attende ancora di essere adeguatamente studiato. 

48 vd. per es. dalmeyda 1921, circa le ipotesi di Demostene sul manoscritto 
di un evangeliario attribuito a leone il saggio; chaviaraS 1911, sul monastero di 
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nelle sue opere, maiuri menzionò occasionalmente l’apporto di 
Demostene, «il benemerito stu dioso di simi e della perea rodia», come 
egli stesso ebbe a definirlo49; ma non v’è dubbio che il con tributo dei 
chaviaras agli studi sul Dodecaneso dovette essere stato decisamente 
maggiore di quanto l’ar cheo logo italiano fosse disposto ad ammette-
re. non a caso, nel 1919 troviamo Demostene come ispettore delle 
antichità di simi e membro dell’Association pour l’encouragement des 
études Grecques en France50; e il riconoscimento internazionale di cui 
godeva è testimoniato anche dal rap porto di collaborazione con il ce-
lebre epigrafista friedrich hiller von gaertringen, sfociato persino in 
un articolo a quattro mani51. la conoscenza della produzione dei cha-
viaras – sparsa in sedi editoriali spesso di difficile reperimento, preva-
lentemente in neogreco, e dedicata ad argomenti di nicchia – rimane 
tutt’oggi del tutto marginale nel panorama accademico internazionale 
e confinata a pochi addetti ai lavori: ma in un’epoca, come la nostra, 
in cui si fa un gran parlare (e spesso a sproposito) di ‘decoloniz za zio ne 
degli studi classici’, il recupero di figure come queste dovrebbe ormai 
essere inserito a pieno titolo nell’agenda scientifica52.

san pantaleone a telo; katSioti, maStrochriStoS 2021, sugli studi (in parte inediti) 
dei fratelli chaviaras relativi alle antichità bizantine della penisola di Bozburun; cfr. 
anche rUelle 1891, 482, sul premio zografos relativo alla produzione poetica in 
demotico, o chaviaraS 1879. l’opera sulla pesca delle spugne – considerata ancora 
valida dagli esperti del settore (cfr. e.g. de nicolò 2011, 43 nt. 90) – si deve a 
Demostene, e significativamente è pubblicata in italiano per i tipi del reale comitato 
talassografico Italiano (chaviaraS 1920b): questo costituisce un’ulteriore conferma 
degli ottimi rapporti intercorrenti tra l’erudito locale e il governatore lago. 

49 la citazione è tratta da maiUri 1925, 245; a proposito di una specifica classe 
di bolli d’anfora impressi su manici bifidi, di cui Demostene chaviaras possedeva 
numerosi esemplari, lo studioso annotava poi: «la pubblicazione che si attende 
dal chaviaràs degli esemplari della sua collezione, recherà nuovo materiale per 
la determinazione della fabbrica di questa singolare classe di anfore» (maiUri 
1925, 246). simile giudizio per i figli, «due benemeriti studiosi delle antichità di 
tutta la regione del golfo di simi» (maiUri 1921-1922, 410; nel contributo le loro 
pubblicazioni vengono citate più volte: 400-401, 411-412).

50 si vd. gli Actes de l’Association pubblicati in revue des études Grecques 32, 
1919, 43-56, spec. 55.

51 vd. e.g. chaviaraS, hiller von gaertringen 1904.
52 In questa direzione si vd. e.g. il bel saggio di Salmeri 2006 dedicato alla 

storiografia locale smirnea del XIX secolo. 
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Di notevole spessore anche la personalità di Iakovos zarraftis. 
nato nel 1845 nel villaggio di asphendiou (sull’isola di coo), figlio e 
nipote di un sacerdote, dopo aver frequentato la neonata scuola ele-
mentare locale perfezionò gli studi a calino e poi, per due anni, ad 
atene. tornato nel paese natale, acquisì fama di sapiente e di erudito, 
distinguendosi per una serie di pubblicazioni di storia patria (apparse 
perlopiù tra il 1906 e il 1923) e qualche tentativo letterario (va men-
zionata in particolare la stesura di un dramma e di una commedia); 
sarebbe poi tragicamente perito nel terremoto che funestò l’isola il 23 
aprile 193353. noto soprattutto per le sue ricerche di taglio antropolo-
gico sul patrimonio folklorico del Dodecaneso – celebre la sua colla-
borazione con William henry Denham rouse54 –, zarraftis merita un 
posto dignitoso anche nella storia degli studi classici, non solo per le 
sue pubblicazioni di storia antica (di cui purtroppo manca un elenco 
aggiornato), ma soprattutto per il sostegno concreto prestato agli ar-
cheologi italiani nella ricerca sul campo. subito dopo l’occupazione, 
zarraftis fu incaricato dal governo turco di vigilare sulle antichità di 
coo, ed immediatamente coadiuvò l’attività di gian giacomo porro 
sull’isola nella riorganizzazione dei pezzi del museo locale (1912)55; 

53 rocco 1996, 77-78. 
54 zarraftis aveva conosciuto rouse a coo nel 1898: il classicista inglese era 

interessato allo studio dei canti e delle fiabe neogreche (nell’ottica di un possibile 
apprendimento del greco antico come lingua viva), e a tal fine chiese al collega 
dodecanesino di inviargli periodicamente appunti su canti, narrazioni, detti e 
credenze circolanti nell’arcipelago. la corrispondenza proseguì sino al 1915, e 
costituisce un’inestimabile miniera di informazioni sulla cultura popolare delle isole 
(cfr. daWkinS 1942-1943, 357-362, 377-380). conservata presso la faculty of classics 
dell’università di cam bridge, essa è ancora in gran parte inedita. nei primi anni 
cinquanta r.m. Dawkins pubblicò soltanto il corpus delle novelle (daWkinS 1950) 
e 43 ballate (daWkinS 1950-1951), mentre D.v. Ikonomidis si occupò di editare 
una raccolta di glosse, preghiere, maledizioni, proverbi, indovinelli e altri canti 
conservata presso l’accademia di atene (zarraFtiS 1950-1951). studi più recenti, 
infine, hanno reso nota ulteriore documentazione (olSen 2004-2005-2006; Braccini 
2019), ma molti materiali attendono di essere studiati. allo stesso modo, non 
pienamente esplorati sono i manoscritti di zarraftis conservati presso la Ippokratios 
Dimossia vivliothiki di coo (markoglU 2008, non vidi). oltre ai lavori citati, su 
questo singolare personaggio si vd. Braccini 2020.

55 livadiotti 1996c, 189; mangani 2005-2007, 288; Santi 2018, 69. più 
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in seguito fu al fianco di maiuri nelle sue esplorazioni sull’isola, gui-
dandolo alla ricerca di epigrafi conservate presso privati o riutilizzate 
come pietre da costruzione per il castello dei ca va lie ri. a zarraftis 
si dovette anche, nel 1929, la scoperta dell’odeion ai confini sud-oc-
cidentali della città: l’edificio era ricoperto da ruderi e alberi, ma lo 
studioso notò una breccia aperta lungo il muro orientale, e la segnalò 
ai colleghi italiani, in primis luciano laurenzi. Da lì fu possibile pe-
netrare nel monumento, attraverso corridoi parzialmente interrati ma 
percorribili, colmi di statue e frammenti scultorei56. un aiuto prezioso 
e insostituibile, dunque: se a coo zarraftis è tuttora celebrato come 
una gloria locale, egli meriterebbe forse maggiore attenzione, soprat-
tutto da parte degli antichisti, anche al di fuori dei confini della pro-
pria isola.

3. Albert Gabriel a rodi

una figura affatto singolare è rappresentata dall’architetto france-
se albert gabriel (1883-1972)57. Dopo gli studi a parigi (1900-1906), 
e ripetuti soggiorni estivi a Delo per conto dell’École française di 
atene (1908-1911), egli approdò a rodi nel maggio 1911, con una 
missione di quattro mesi finanziata dal ministero francese dell’Istru-
zione pubblica. In realtà aveva già visitato l’isola, allora sotto il do-
minio turco, nel 1909, ma è soltanto con l’inizio del nuovo decennio 
che la sua attenzione si concentrò sulle fortificazioni di rodi, cui dedi-
cherà la tesi di abilitazione discussa nel 192158. ad indirizzarlo verso 

in generale, su queste prime ricognizioni italiane cfr. anche di roSa 2019; 
d’acUnto 2020, I, 36-37. per gli studi di zarraftis sui marmi e le cave locali vd. 
chatziconStantinoU, poUpaki 2009.

56 livadiotti 1996b, 130.
57 per un profilo dello studioso si vd. pinon 2007, 2017 e 2019, da cui traggo 

molte delle indicazioni che seguono; per la formazione presso la scuola archeologica 
d’atene cfr. anche hellmann 1996, 200; aa.vv. 2009. purtroppo non mi è stato 
possibile consultare il catalogo della mostra dedicatagli a Istanbul nel 2006 (erdUr 
2006), con importanti contributi sulla sua vita e la sua opera.

58 gaBriel 1921 e 1923 (con un’ampia sezione dedicata alle architetture civili e 
religiose). 
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questo campo di ricerca furono il direttore della scuola maurice hol-
leaux e charles Diehl, la cui importanza per gli studi greci e bizantini 
non ha qui bisogno di essere ricordata. agli interessi dei due studiosi 
si aggiungevano le rivendicazioni politico-culturali del governo pari-
gino, convinto che lo studio delle antichità me die va li in levante fosse 
di propria competenza, soprattutto a rodi, dove la cultura francese 
aveva do mi nato fino alla metà del XvI secolo. già nel 1910, infatti, 
il console francese adalbert laffon aveva informato l’ambasciatore 
a costantinopoli, maurice Bompard, dell’interesse storico e artistico 
del cd. albergo della lingua di francia, edificio realizzato alla fine 
del Xv secolo e identificato con l’antica residenza dei connazionali 
sull’isola. Il già esperto gabriel ne approfittò per richiedere una borsa 
di studio che gli consentisse indagini sistematiche non solo su que-
sta costruzione, ma più in generale sull’architettura rodia tardo-me-
dievale; il successo delle prime esplorazioni fu tale da valergli un se-
condo finanziamento nell’aprile dell’anno successivo. si consolidò in 
tal modo il rapporto dello studioso con l’isola, che non si interruppe 
nemmeno con l’arrivo degli italiani. nonostante un’iniziale inattività a 
causa del decreto ameglio59, già nel 1913 egli poté infatti riprendere le 
ricognizioni60, il cui stato di avanzamento convinse giuseppe gerola 
– nel frattempo inviato dal governo italiano – a non entrare in com-
petizione con il collega. gabriel in realtà si riprometteva un compito 
molto specifico, ovvero la realizzazione di tavole grafiche ricostruttive 
dei monumenti risalenti al XIv-XvI secolo: non già, dunque, rilievi 
dell’esistente, ma lavori preparatori per futuri interventi di restauro. 
le ambizioni francesi si in fran sero sulla tenacia italiana nel mante ne-
re il possedimento delle isole, ma gabriel fu sufficiente men te scaltro 

59 per le lamentele di gabriel sulla dominazione italiana cfr. pinon 2017, 248-
249.

60 per tutte queste vicende si vd. ciacci 1991, 121; lo studioso (ciacci 1991, 130 
nt. 58) ipotizza che sotto la reggenza di ameglio gabriel, impossibilitato a lavorare, 
si fosse rifugiato presso l’ambasciatore francese a costantinopoli Bompard. In realtà 
in una nota del 13 maggio 1913 (citata da Santi 2018, 78-79), il generale dichiarava 
di aver permesso «all’ingegnere della scuola archeologica di atene signor gabriel 
di eseguire qualche saggio di ricognizione archeologica»; pertanto la sospensione 
forzata degli studi di gabriel dovette essersi limitata ai primi mesi dell’occupazione 
italiana.
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da venire subito a patti con le truppe d’occupazione, coadiuvando 
l’attività ricognitiva del tenente giacomo Biondi sulle mura (del quale 
tuttavia poco dopo contestò il restauro troppo invasivo della caserma 
del grande ospedale)61. per poter continuare gli studi, gabriel tornò 
a rodi e a castellorizo per diversi soggiorni tra il ’14 e il ’16, impiegato 
anche come interprete della divisione navale del l’armata d’oriente, 
fino ad accettare, nel 1917, la nomina a ufficiale di collegamento e 
capo del l’ufficio informazioni della marina francese nel Dodecane-
so62. come scrive leonardo ciacci, «c’è da credere che, salvo le sue 
visite presso le biblioteche e gli archivi di parigi, venezia e malta, 
dove ebbe modo di consultare gli originali dei documenti dell’ordine 
cavalleresco, gabriel passò a rodi più o meno tutti i dieci anni impie-
gati per la preparazione del suo lavoro» (dunque il periodo compreso 
tra il 1911 e l’inizio degli anni venti)63.  

oltre che per le sue ricerche sul l’ar chitettura del XvI secolo, mi-
litare e non, che tuttora costituiscono un punto di riferi men to fonda-
mentale nella storia degli studi64, come si è accennato in precedenza 
egli ha legato il suo nome soprattutto ai restauri dell’albergo della 
lingua di francia effettuati tra gli anni Dieci e venti. Il primo, relativo 
alla facciata dell’edificio, risale al 1913 e venne finanziato da Bom-
pard, che poco prima aveva garantito la proprietà dell’edificio allo 
stato francese65. Il restauro fu ispirato a principi squisitamente con-
servativi e filologicamente fondati, volti ad eliminare superfetazioni 
recenti e ad evitare interventi di ricostruzione superflui e colpevoli di 
snaturare le caratteristiche dell’opera. I lavori furono ripresi tra l’au-
tunno 1921 e il febbraio ’22, sotto gli auspici della Direzione delle Bel-
le arti diretta da paul léon, con particolare attenzione agli interni66. 

61 Santoro 1996, 212-215. sul pessimo giudizio riservato all’opera di Biondi 
anche da gerola e maiuri cfr. petricioli 1990, 154-155 e 163-167; perotti 1999a, 
71; Santi 2018, 83, 95-97, 103-111.

62 Santi 2017, 245 e 249.
63 ciacci 1991, 121.
64 lo mostra molto bene de vaivre 2009, ma si vd. anche ciacci 1991, 121-125. 
65 ciacci 1991, 81; Santoro 1996, 223; ScadUto 2010, 84; pinon 2017, 246.
66 pinon 2017, 246-249; di de vaivre 2018 ho potuto consultare solo un estratto 

disponibile in rete (http://www.histoire-patrimoine-ordre-de-malte.com/bulletin-
malte/bulletin-39.html [ultimo accesso il 30.07.2021]). 
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l’ese cu zio ne nel suo complesso fu assai lodata da maiuri, che tentò di 
seguirne l’esempio nel ripristino del l’albergo d’Italia67: i rapporti tra 
il soprintendente e il collega francese si cementarono a tal punto che 
il 15 agosto 1921 gabriel venne nominato gran maestro dell’ordine 
della corona d’Italia. In qualità di ‘architetto ordinario dei monu-
menti storici’ gabriel sarebbe poi tornato a rodi nel giugno del ’28, 
ma ulteriori opere di ri pri stino dell’albergo di francia furono effet-
tuate, sempre sotto la sua direzione, solo nell’inverno 1931-193268. 
sarà il suo ultimo intervento diretto prima dello scoppio della guerra. 

come ha scritto ciacci, nonostante il lavoro dell’architetto fran-
cese sia rimasto circoscritto ad una ristretta cerchia di specialisti, ve-
nendo sostanzialmente ignorato dai commentatori italiani dell’epoca, 
la sua presenza non può non aver avuto effetti significativi sull’attività 
dei colleghi italiani, che in amicizia o in polemica con lui non potero-
no prescindere dalla lezione da lui impartita69. a te sti mo nian za della 
vivacità e fecondità degli scambi si può ricordare, da un lato, il lega-
me di reciproca stima – pur nella diversità di vedute – con maiuri70, 

67 maiUri 1992, 35; sul restauro dell’albergo d’Italia cfr. inoltre troilo 2021, 
163-167.

68 pinon 2017, 249.
69 ciacci 1991, 94-95, 121-125, che così conclude: «se quindi il lavoro di 

gabriel non pare possa essere considerato parte diretta della costruzione politica 
dell’immagine che della città si andava facendo in quegli anni, essendo certamente 
rimasto sconosciuto al pubblico della stampa illustrata e, la sua conoscenza, 
circoscritta ad una ristretta cerchia di specialisti, esso non può non aver prodotto 
effetti indiretti sia nel rapporto di scambio avuto con il sovrintendente italiano a 
rodi, sia per aver indirettamente provocato le risposte di altri studiosi e in particolare 
quella di geròla, che nei confronti del suo collega francese non modificò mai il suo 
(non del tutto immotivato) atteggiamento di chiusura e di ostilità» (122). sull’operato 
di gerola a rodi e nel resto dell’arcipelago si vd. spec. ciacci 1991, 48-56, 77-88, 
101-102, 120-121; cUrUni 1991, 61-64; Baldini et alii 2011 (non vidi); Santi 2018, 
61-66, 83-92, 118-119; d’acUnto 2020, I, 33-35, 40-41.

70 per l’amicizia tra gabriel e maiuri si vd. la dedica con cui l’archeologo italiano 
accompagnò il dono della sua rodi. Guida dei monumenti e del museo archeologico di 
rodi (rodi 1918), conservata presso l’archivio dell’architetto francese: pinon 2017, 
251 nt. 23. parte dei disegni di gabriel fu peraltro esposta nei locali accessori del 
fert: ScadUto 2010, 86, 155; Santi 2018, 206; d’acUnto 2020, I, 53 e 59. Inoltre 
nella biblioteca privata di maiuri – poi donata all’università suor orsola Benincasa 
– era presente una copia di gaBriel 1921.
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e dall’altro l’acceso, e a tratti aspro, dibattito intrapreso con gerola 
circa l’origine dello stile crociato rodio e l’eventuale paternità italiana 
del progetto dei bastioni nella città di rodi71. tra sentimenti di soda-
litas e rivalità, non v’è dubbio che per gli stu diosi italiani impegnati 
nel Dodecaneso gabriel abbia rappresentato un significativo punto di 
riferimento. 

***

pur nella rapidità di queste osservazioni, mi auguro che esperienze 
così diverse come quelle della famiglia chaviaras o di albert gabriel 
abbiano rivelato la complessità dei nessi che – pur in un regime di so-
stanziale autarchia – legavano la comunità scientifica italiana nel Do-
decaneso ad esponenti di altre nazionalità, la cui importanza emerge 
pur tra le pieghe di una documentazione frammentaria e an cora in 
parte inesplorata. uno spoglio sistematico degli archivi ad atene e a 
rodi e degli e pi sto la ri72, volto a fornire una prima ricognizione pro-
sopografica sulle presenze non italiane nel pos se di men to, contribui-
rebbe non poco ad ampliare le prospettive sugli indirizzi di ricerca, le 
strategie politico-culturali e i rapporti personali dei protagonisti che 
segnarono la storia degli studi classici e medievali del Do decaneso 
italiano: una strada promettente, che in parte attende ancora di essere 
percorsa.

71 perotti 1999b, 81; Santoro 1988-1989. più in generale, per una biografia 
intellettuale dello studioso trentino si vd. varanini 1991 e 1999.

72 oltre alla documentazione già nota, si pensi ad es. al carteggio ancora inedito 
di Della seta, su cui cfr. gamBaro, marzi, ricci 2020.



217Laura Mecella

Bibliografia

aa.vv. 1991: la ricerca archeologica nel mediterraneo: P. orsi - F. Halbherr - 
G. Gerola, rovereto 1991.

aa.vv. 2009: Albert Gabriel: un architecte français à délos au temps de la 
grande fouille, 1908-1911, mykonos 2009.

BadoUd 2019: n. BadoUd, early explorers of rhodes 1342-1853, in SchierUp 
2019, 36-50.

Baldini et alii 2011: i. Baldini et alii (a cura di), l’avventura archeologica di 
Giuseppe Gerola dall’egeo a ravenna. mostra fotografica (ravenna mu-
seo nazionale, 29 ottobre 2011-28 gennaio 2012), ravenna 2011.

Benzi 1996: m. Benzi, Gli scavi preistorici nelle isole del dodecaneso, in liva-
diotti, rocco 1996, 3-6.

Bertelli 1996: F. Bertelli, l’isola di Coo. il contributo dell’opificio delle 
Pietre dure all’attività di restauro del dodecaneso, in livadiotti, rocco 
1996, 182-184.

Bianchi 2020: e. Bianchi, Tra l’italia e l’egeo: mario Segre al tempo delle 
leggi razziali (1938-40), in a. pagliara (a cura di), Antichistica italiana e 
leggi razziali. Atti del Convegno, Parma, 28 novembre 2018, parma 2020, 
125-141.

BlinkenBerg 1931: c. BlinkenBerg, lindos. Fouilles de l’acropole 1902-
1914, I. les petits objets, I-II, Berlin 1931. 

BlinkenBerg 1941: c. BlinkenBerg, lindos. Fouilles de l’acropole 1902-
1914, II. inscriptions, I-II, Berlin 1941.

Boardman 2010: j. Boardman, myres, Sir John linton, in oxford dictionary 
of National Biography, in open access al link: https://doi.org/10.1093/
ref:odnb/35180 (ultimo accesso il 04.02.2022).

Bonnet 1997: c. Bonnet (dir.), la correspondance scientifique de Franz Cu-
mont conservée à l’Academia Belgica de rome, Bruxelles 1997. 

Braccini 2019: t. Braccini, Credenze popolari di Cos e lero dalle carte inedite 
di iakovos Zarraftis, in erytheia 40, 2019, 307-336.

Braccini 2020: t. Braccini, iàkovos Zaraftis e le fiabe del dodecaneso. Tra 
oralità e letterarietà, in F. zaccone, p. eFthymioU, c. BintoUdiS (a cura 
di), la letteratura neogreca del XX secolo. un caso europeo. Atti del con-
vegno internazionale di Studi neogreci in onore di Paola maria minucci 
(roma, 21-23 novembre 2018), roma 2020, 243-252.

BroWn 1986: a. BroWn, ‘i Propose to Begin at Gnossos’: John myres’s Visit 
to Crete in 1893, in The Annual of the British School at Athens 81, 1986, 
37-44.



218 sezione seconda

BrUlet, hackenS 1997: r. BrUlet, t. hackenS (dir.), le départment 
d’archéologie et d’histoire de l’art de l’université catholique de louvain. 
Cinquantième anniversaire louvain-la-Neuve, 25-26 avril 1997, lou-
vain-la-neuve 1997.

caliò 1996: l.m. caliò, l’isola di rodi. Camiro, in livadiotti, rocco 1996, 
60-66.

chamay 1999: j. chamay, Waldemar deonna, archéologue et homme de mu-
sée, in Genava 47, 1999, 37-44.

chamay et alii 2000: j. chamay, c. coUrtoiS, S. reBetez (dir.), Waldemar 
deonna: un archéologue derrière l’objectif de 1903 à 1939 (musée d’art et 
d’histoire de Genève, 30 mars-27 août 2000), genève 2000.

chatziconStantinoU, poUpaki 2009: a. chatziconStantinoU, e. poUpaki, 
The question of marble quarrying on the island of Kos during antiquity, 
in Ç. özkan aygün (ed.), SomA 2007. Proceedings of the Xi Sympo-
sium on mediterranean Archaeology, istanbul Technical university, 24-29 
april 2007, oxford 2009, 61-67.

chaviaraS 1879: d. chaviaraS, Ἀνέκδοτοι ἐπιστολαὶ Μοροζίνη καὶ 
Καποδιστρίου πρὸς τοὺς Συμαίους, in Παρνασσὸς 3, 1879, 251-252.

chaviaraS 1911: d. chaviaraS, Ἡ ἐν Τήλῳ Ἱερὰ Μονὴ τοῦ Ἁγίου 
Παντελεήμονος, in mikrasiatikon imerologion 5, 1911, 5-11.

chaviaraS 1920a: n.d. chaviaraS, Ἀρχαιολογικῆς ἑταρείας πάπυροι 
(ΑΕΠ 4-6) [συνέχεια πρὸς ae 191317(1-2) 191530(3)], in Archaiologike 
ephemeris 1920, 72-73.

chaviaraS 1920b: d. chaviaraS, le spugne e i loro pescatori dai tempi anti-
chi ad ora. traduzione dal greco di c. picrameno e p. artUro, venezia 
1920.

chaviaraS 1922a: n.d. chaviaraS, Σποράδων ἐπιγραφαὶ (συνέχεια πρὸς 
ae 1915, 131-133), in Archaiologike ephemeris 1922, 39-48.

chaviaraS 1922b: n.d. chaviaraS, Εἰς Σποράδων ἐπιγραφὰς (annuar. ae 
1915, 133κἑ), in Archaiologike ephemeris 1922, 49-52.

chaviaraS 1922c: n.d. chaviaraS, Περαίας τῆς Ροδίων ἐπιγραφαὶ (συνέ-
χεια πρὸς ae 19131-6), in Archaiologike ephemeris 1922, 52.

chaviaraS 1922d: n.d. chaviaraS, eἰς Λίνδου ἐπιγραφὴν (Ig XII1 893), in 
Archaiologike ephemeris 1922, 52.

chaviaraS 1922e: n.d. chaviaraS, Συμαϊκὴ στήλη ἐνεπίγραφος, in Η 
Φωνὴ τῆς Δωδεκανήσου 4 (15/1/1922), 6.

chaviaraS, hiller von gaertringen 1904: d. chaviaraS, F. hiller von 
gaertringen, inschriften von Syme, Teutlussa und rhodos, i.-ii. Syme. 
Teutlussa, in Jahreshefte des  Österreichischen Archäologischen instituts 
7, 1904, 81-92.



219Laura Mecella

ciacci 1991: l. ciacci, rodi italiana 1912-1923. Come si inventa una città, 
venezia 1991.

coppola 2013: a. coppola, una faccia una razza? Grecia antica e moderna 
nell’immaginario italiano di età fascista, roma 2013.

coppola 2021: a. coppola, la storia greca, antica e moderna, in età fascista, 
in p.S. Salvatori (a cura di), il fascismo e la storia, pisa 2020, 15-30.

cordez 2015: p. cordez, Waldemar deonna. les lois et les rythmes dans 
l’Art, in m. BUrioni, B. dogramaci, U. pFiSterer (hrsg.), Kunstges-
chichten 1915. 100 Jahre Heinrich Wölfflin: Kunstgeschichtliche Grund-
begriffe, passau 2015, 131-133.  

coUrtoiS, reBetez 1999: c. coUrtoiS, S. reBetez, instantanés d’un monde 
disparu, in Genava 47, 1999, 11-36. 

cUrUni 1991: S.a. cUrUni, Giuseppe Gerola: storico, studioso dei monumenti 
greci, in aa.vv. 1991, 53-73.

d’acUnto 2020: m. d’acUnto, ialiso i. la necropoli: gli scavi italiani (1916-
1934). i periodi protogeometrico e geometrico (950-690 a.C.), I-II, atene 2020. 

dalmeyda 1921: g. dalmeyda, rapport de la Commission des prix sur les 
travaux et concours de l’année 1920-1921, in revue des études grecques 
34, 1921, 71-89.

daWkinS 1942-1943: r.m. daWkinS, The art of story-telling in the dodeca-
nese, in Byzantion 16, 1942-1943, 357-380.

daWkinS 1950: r.m. daWkinS, Forty-five Stories from the dodekanese, edited 
and translated from the mss. of J. Zarraftis, cambridge 1950.

daWkinS 1950-1951: r.m. daWkinS, Τραγούδια τῶν Δωδεκανήσων, in 
Λαογραφία 13, 1950-1951, 33-98.

de domenico 2020: c. de domenico, la prima esplorazione italiana dell’i-
sola di lemno (1923), in Annuario della Scuola Archeologica di Atene e 
delle missioni italiane in oriente 98, 2020, 554-607.

de matteiS 1996: l.m. de matteiS, l’isola di Coo. i mosaici di Coo, in liva-
diotti, rocco 1996, 174-181.

de mattia 2012: d. de mattia, il tempio romano dell’Asklepieion di Kos: 
nuovi dati per la sua anastilosi, in Thiasos 1, 2012, 61-80.

de nicolò 2011: m.l. de nicolò, il mediterraneo nel Cinquecento tra anti-
che e nuove maniere di pescare, pesaro 2011.

de vaivre 2009: j.-B. de vaivre, rhodes et ses monuments au temps des che-
valiers de Saint-Jean de Jérusalem. Notes de travail, in Bulletin monumen-
tal 167, 2009, 339-350.

de vaivre 2018: j.-B. de vaivre, la rhodes des chevaliers il y a un siècle - les 
clichés d’Albert Gabriel, in Bulletin de la Société de l’Histoire et du Patri-
moine de l’ordre de malte 39, 2018, 43-56.



220 sezione seconda

di roSa 2019: a. di roSa, From rhodes to rome: The Archaeological objects 
discovered by Gian Giacomo Porro in the early 20th Century, in SchierUp 
2019, 146-157.

di vita 1996: a. di vita, la Scuola archeologica italiana di Atene e il dode-
caneso, in livadiotti, rocco 1996, Xv-XX.

donceel 1997: r. donceel, Apamée de Syrie, in BrUlet, hackenS 1997, 
38-39.

doUmaniS 2003: n. doUmaniS, una faccia, una razza. le colonie italiane 
nell’egeo, Bologna 2003 (ed. orig. Basingstoke 1997).

dyggve 1960: e. dyggve, lindos. Fouilles de l’Acropole 1902-1914 et 1952, 
III 1-2, Berlin-copenhagen 1960. 

erdUr 2006: k.e. erdUr (dir.), Albert Gabriel (1883-1972): Architecte, 
archéologue, artiste, voyageur = Albert Gabriel (1883-1972): mimar, arke-
olog, ressam, gezgin, Istanbul 2006.

FraSer 1983: p.m. FraSer, The Bosporanoi of the rhodian Peraea, in Journal 
of Hellenic Studies 103, 1983, 137-139.

gaBriel 1921: a. gaBriel, la Cité de rhodes, mCCCX-mdXXii. Topogra-
phie, architecture militaire, paris 1921.

gaBriel 1923: a. gaBriel, la Cité de rhodes, mCCCX-mdXXii. Architec-
ture civile et religieuse, paris 1923.

gamBaro, marzi, ricci 2020: c. gamBaro, m.g. marzi, e. ricci, l’archivio 
ritrovato di Alessandro della Seta. ricerche in corso, in a. peSSina, m. 
tarantini (a cura di), Archivi dell’archeologia ita lia na. Atti della giornata 
di studi Archivi dell’archeologia italiana. Progetti, problemi, prospet ti ve. 
firenze, 16 giugno 2016, roma 2020, 275-290.

grace 1971: v.r. grace, Samian Amphoras, in Hesperia 40, 1971, 52-95.
gren 1953: e. gren, Bibliography of the Writings of Axel W. Persson, in 

opuscula Atheniensia 1, 1953, 224-236.
groSSo 1928: o. groSSo, il congresso archeologico di rodi, in la Grande 

Genova, giugno 1928, 316-324.
hackenS 1997: t. hackenS, la genèse du départment d’Archéologie et d’His-

toire de l’Art, in BrUlet, hackenS 1997, 11-33.
held 2003: W. held, Neue und revidierte inschriften aus loryma und der 

karischen Chersones, in epigraphica Anatolica 36, 2003, 55-86.
hellmann 1996: m.-c. hellmann, les architectes de l’école française 

d’Athènes, in Bulletin de Correspondance Hellénique 120, 1996, 191-
222.

hölScher 1988: t. hölScher, Friedrich von duhn 1851-1930, in lUllieS, 
Schiering 1988, 100-101.

kah 2018: d. kah, The Gymnasiarchia from the Hellenistic Age to the ro-



221Laura Mecella

man empire: the example of rhodes, in U. mania, m. trümper (eds.), 
development of Gymnasia and Graeco-roman Cityscapes, Berlin 2018, 
273-300.

katSioti, maStrochriStoS 2021: a. katSioti, n. maStrochriStoS, The cult 
of Saint Kerykos in the dodekanese: the evidence of the rhodian Peraia, 
in B. poUlSen, p. pederSen, j. lUnd (eds.), Karia and the dodekanese. 
Cultural interrelations in the Southeast Aegean, ii: early Hellenistic to 
early Byzantine, oxford 2021, 247-253.

kempgen 2022: S. kempgen, rhodos mit ross und reiter. Griechische in-
selarchäologie im 19. Jahrhundert mit ludwig ross, Bamberg 2022.

laBanca 2009: n. laBanca, la scuola archeologica di Atene nell’ambito della 
politica estera italiana tra XiX e XX secolo, in Annuario della Scuola Arche-
ologica di Atene e delle missioni italiane in oriente 87, 2009, 17-40.

lippoliS 1996: e. lippoliS, l’isola di rodi. lindo, l’acropoli, in livadiotti, 
rocco 1996, 52-60.

livadiotti 1996a: m. livadiotti, l’isola di rodi. Storia degli scavi, in liva-
diotti, rocco 1996, 7-12.

livadiotti 1996b: m. livadiotti, l’isola di Coo. l’odeion, in livadiotti, 
rocco 1996, 130-133.

livadiotti 1996c: m. livadiotti, Appendice documentaria, in livadiotti, 
rocco 1996, 189-208.

livadiotti, rocco 1996: m. livadiotti, g. rocco (a cura di), la presenza 
italiana nel dodecaneso tra il 1912 e il 1948. la ricerca archeologica, la 
conservazione, le scelte progettuali, catania 1996.

lUllieS, Schiering 1988: r. lUllieS, W. Schiering (hrsg.), Archäologen-
bildnisse. Porträts und Kurzbiographien von Klassischen Archäologen 
deutscher Sprache, mainz 1988.

lUnd 2019: j. lUnd, danish Visitors to rhodes prior to the Carlsberg expedi-
tion (1902-1914), in SchierUp 2019, 52-69.

maiUri 1921-1922: a. maiUri, Viaggio di esplorazione in Caria. Parte ii – A., 
in Annuario della Scuola Archeologica di Atene e delle missioni italiane in 
oriente 4-5, 1921-1922, 397-424.

maiUri 1925: a. maiUri, Nuova silloge epigrafica di rodi e Cos, firenze 
1925. 

maiUri 1962: a. maiUri, dall’egeo al Tirreno, napoli 1962.
maiUri 1992: a. maiUri, Vita d’archeologo. Cronache dell’archeologia napole-

tana, milano 1992.
mangani 2005-2007: e. mangani, materiali micenei, geometrici e orientaliz-

zanti di rodi, in Bullettino di Paletnologia italiana 96, 2005-2007, 203-
310.



222 sezione seconda

markoglU 2008: a.i. markoglU, Η ζωή και το έργο του Ιάκωβου Ζαρ-
ράφτη μέσα από 36 ανέκδοτες επιστολές του, in Ta Koakà 10.1, 2008, 
165-266.

martinoli, perotti 1999: S. martinoli, e. perotti (a cura di), Architettura 
coloniale italiana nel dodecaneso 1912-1943, torino 1999.

mayence 1940: F. mayence, scavi recenti in Apamea di Siria: la città romana, 
roma-spoleto 1940.

melotto 2022: f. melotto, un antichista di fronte alle leggi razziali. mario 
Segre 1904-1944, roma 2022.

miller 2015: m. miller, Archeologi e linguisti tedeschi e l’istituto di Studi 
etruschi prima della Seconda Guerra mondiale, in m.-l. haack, m. mil-
ler (dir.), la construction de l’étruscologie au début du XXe siècle. Actes 
des journées d’études internationales, amiens, 2 et 3 décembre 2013, 
Bordeaux 2015, 107-119.

mingazzini 1952-1953: p. mingazzini, Federico von duhn (nel centenario 
della nascita), in Studi etruschi 22, 1952-1953, 443-447.

nilSSon 1951: m.p. nilSSon, Axel Waldemar Persson, in Gnomon 23, 1951, 
405-407.

olSen 2004: B. olSen, r.m. dawkins and Greece, in d. Shankland (ed.), ar-
chaeology, Anthropology and Heritage in the Balkans and Anatolia: the life 
and Times of F.W. Hasluck, 1878-1920, I, Istanbul 2004, 105-120.

olSen 2005: B. olSen, The Collection of Folktales from the dodecanese: The 
Contribution of Yakovos Zarraftis, in d. holton et alii (eds.), Κωδι-
κογράφοι, συλλέκτες, διασκευαστές και εκδότες. Χειρόγραφα και 
εκδόσεις της όψιμης βυζαντινής και πρώιμης νεοελληνικής λογοτε-
χνίας: Πρακτικά συνεδρίου που πραγματοποιήθηκε στο Ινστιτούτο 
της Δανίας στην Αθήνα, 23-26 Μαΐου 2002, προς τιμήν των hans 
eideneier και arnold van gemert, Iraklio 2005, 387-398.

olSen 2006: B. olSen, richard m. dawkins: a Pioneer in the Field of mod-
ern Greek Folktales, in Kampos. Cambridge Papers in modern Greek 14, 
2006, 47-64.

orSi 1930: p. orSi, Federico von duhn, in Gnomon 6, 1930, 509-512. 
paSQUali 1930: g. paSQUali, Friedrich von duhn, in Studi etruschi 4, 1930, 

339-340.
perotti 1999a: e. perotti, il ruolo politico dell’archeologia: la penetrazione 

culturale, in martinoli, perotti 1999, 69-76. 
perotti 1999b: e. perotti, il patrimonio medievale: strategie d’occupazione, 

in martinoli, perotti 1999, 77-100. 
petricioli 1990: m. petricioli, Archeologia e mare Nostrum. le missioni ar-

cheologiche nella politica mediterranea dell’italia 1898/1943, roma 1990.



223Laura Mecella

pignataro 2013: l. pignataro, il dodecaneso italiano 1912-1947, II: il Go-
verno di mario lago 1923-1936, chieti 2013.

pinon 2007: p. pinon, Albert Gabriel (1883-1972), architecte et archéologue, 
in les nouvelles de l’iNHA 29, 2007, 19-20.

pinon 2017: p. pinon, Albert Gabriel et la restauration de l’Auberge de France 
à rhodes, in Bulletin monumental 175, 2017, 245-251. 

pinon 2019: p. pinon, Albert Gabriel (1883-1972) et l’architecture turque: 
biographie et œuvres inedites, Istanbul 2019.

pitSinoS 1996: n. pitSinoS, Architettura e urbanistica nel dodecaneso italia-
no, in livadiotti, rocco 1996, 285-364.
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