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GIUSEPPE GODENZI

«Libertä va cercando, ch'e si cara»

Dante, «uscito fuor del pelago», dal «mar
si crudele», che e l'Inferno, entra in mi-
gliori acque, nel Purgatorio, dove il «tre-
molar della marina» e immagine dell'anima
che non e piü dannata, ma che espia, si

purifica per riacquistare il paradiso per-
duto. Qui, nel secoodo regno,

«...l'umano spirito si purga
e di salire al ciel diventa degno»

(Purg., I, 5-6)

II pellegrino e aperto ormai alla speranza
del cielo, ivi compie la sua prima purifi-
cazione; il sacro rito del giunco e il pri-
mo atto di umiltä in vista di quell'altro,
sulla sommitä della montagna; lassü, Vir-
gilio gli dichiarerä che e libero dal pec-
cato e in'tegro, pronto ad entirare nel r>
gno della grazia e della gloria. Le anime,
sbarcate sulla spiaggia del Purgatorio, si

sentono ancora smarrite, affascinate dai ri-
cordi terreni, dalle passioni. Due cori si

älternano, qudllo sacro «In exitu Israel de

Aegypto» e quello profano «Amor che nc
la mente mi ragiona», quasi a caratteriz-
zare l'ansia di libertä delle anime, il pri-
mo, e la nostalgia idella terra e delle cose
perdute, il secondo. II Purgatorio e il luo-

go del pellegrinaggio, lontano dalla nostra
terra di peccatori e dall'Inferno dei dan-

nati, ma aniche lontano dal cielo; e il luo-

go della lunga attesa; da qui deriva quel
senso di smarrimenito, di ansia, non solo
delle anime, ma dei due pellegrini stessi,
Dante e Virgilio. Anche il fatto fisico del-
l'alternarsi del giorno e della notte indi-
ca questo stato d'animo, questa tensione
dei due viatori, che si trovano come so-

spesi tra la certezza dell'approdo e la
nostalgia delle cose del mondo terreno.

«...che e cid, spiriti lenti?
qual negligenza, quale stare e questo?
Correte al monte a spogliarvi lo scoglio
ch'esser non lascia a voi Dio manifesto».

(Purg., II, 120-123)

Quella lentezza iniziale, quella negligenza,
residuo del peccato, e superata dalla fretta,
dal «correte», dalla sete di conquista del

regno della grazia. Le anime devono cor-
rere al monte per spogliarsi del peccato,
dello «scoglio» che impedisce loro la visio-
ne di Dio.
«L'aer sanza stelle», l'«aria sanza tempo
tinta», il «cieco mondo» o «cieco caircere»:

tutto ciö aveva guastato i sensi a Dante.
Nell'Antipurgatorio pare che Dante voglia
rinnovare i suoi sensi quasi a cominciare
il suo processo di liberazione; il «dolce
color d'oriental zaffiro» (Purg., I, 13) di-
letta l'occhio, la vista; il canto del Salmo
«In exitu Israel de Aegypto» (Purg., II, 46)
dilaüta l'orecohio, i'udito; la Valletta (Purg.,
VII) con la soavitä di mille odori, dilet-
terä l'odorato.
Qui le anime cantano tutte «insiieme ad

una voce», perche concordi nella comune
preghiera. Nell'Inferno dominava l'egoismo
dell'indiviiduo; Paolo e Francesca vanno
insieme si, ma perche la presenza dell'uno
stimdli nell'altra il ricordo della colpa
comune; inoltre Francesca parla, ma Paolo
piange e tace. Nel Purgatorio il coro delle
anime aspira unanime all'unitä che si attua
in Dio. La preghiera delle anime si espri-
me essenzialmenite col canto dei Salmi. Ini-
zia nel canto secondo col Salmo CXIII,
per terminare nell canto XXXIII col sal-
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mo LXXVIII: il primo, il canto della
liberazione d'Israele che ha confiidato nel
Signore, l'altro, perche il Signore punisca
i colpevoli e salvi il suo popolo. Giä neila
lettera a Can Grande della Scala, Dante
cita il salmo scrivendo: «Per rendere ohiaro
cio che si deve dire, bisogna sapere che
il significato di quest'opera ('della Divina
Commadia) non e uno solo, anzi si pub
dire un'opera polisensa, cioe di piu signifi-
cati; infa-tJti il primo significato e quello
che abbiamo dalla lettera, l'altro e quello
che abbiamo dai sensi che si hanno attra-
verso la lettera. II primo si dice lettarale,
e il secondo allegorico o morale o anagogico.
Questo modo di esprimersi, perche risulti
piü chiaro, si pub esaminare in questi ver-
setti: «All'uscita di Israele dall'Egitto...».
Infatti se guardiamo la sola lettera, ci e

significata l'uscita dei figli di Israele dal-
l'Egitto, al tempo di Mose; se guardiamo
ia'11'allegoria, ci e significata la nostra re-
denzione compiuta da Cristo; se al senso
morale, ci e significato il passaggio del-
l'anima dal lutto e dalla miseria del pec-
cato alio stato della grazia; se a quello
anagogico, ci e significata la liberazione del-
1'anima dalla schiavitü del corruttibile verso

la beatitudine della gloria eterna». Il Salmo

quiindi, all'inizio del Purgatorio, ben
esprime questo senso di liberazione, di an-
'sia, di viaggio dell'anima e del pellegrino
Dante verso la salvezza. E nel Convivio,
II, 1, 6-7: «Lo quarto senso si chiama
anagogico, cioe sovrasenso; e questo e quando
spiritualmente si spone una serittura, la

quale anoora (sia vera) eziandio nel senso
letterale, per le cose significate significa
de le superne cose de l'etternal gloria, si

come vedere si pub in quello canto del
Profeta ohe dice che, ne l'uscita del
popolo d'Israel d'Egitto, Giudea e fatta santa
e libera. Che avvegna essere vero secondo
la lettera sia manifesto, non meno e vero
quello che spiritualmente s'intende, cioe
che ne l'uscita de l'anima dal peccato, essa
sia fatta santa e libera in sua potestate».
Il Purgatorio e la cantica dell pellegrinag-
gio; le anime passano, ma non per restarvi,

bensi per salire al cielo, al Paradiso, l'eter-
na meta della salvezza. E pellegrino non
e solo colui che visita un determinato luo-
go; a questa idea di pellegrinaggio si uni-
sce quella di penkente, che fa un
pellegrinaggio ad un santuario, per esemp'o,
con lo scopo ben preciso di espiare i peccati
e di chiedere una grazia a Dio; come i pel-
legrioi che si recavano a San Giacomo di
Comipostella o in Terrasanta o a Roma e

di cui park Dainte nella Vita Nuova, XL,
6-7.
II Purgatorio e il regno ddla libertä, in-
tesa come essenza di costrizione: libertä di
scelta tra i mezzi che conducono al fine
prestabilito da Dio creatore. Le anime che
Dante incontra, lo pregano di essere ricor-
date allle persone care rimaste sulla terra,
perche ne abbiano conforto al loro dolore
e perche a loro volta, con la preghiera, vo-
gliano quel bene che Dio vuöle per tutti
da tutita l'etenni'tä. E' l'amore che collega
tra loiro i vivi e i morti.
Nel Purgatorio c'e l'esperienza eristiana
della preghiera. E' un'armonia di anime e

di voci, che attraverso Cristo redentore
e Maria Vergine mediatrice, chiedono a

Dio la grazia. La caritä fraterna, la pietä,
la misericordia, l'affetto per la famiglia, la

patria, l'amicizia, sono i temi fondamentali
della seconda cantica. E' il mondo e la

poesia dei ricordi, del'la speranza dei pel-
legrini in viaggio verso l'eternita.
Qui i peocatori sono disposti moralmente
in modo opposto a quello dei dannati, in
quanto la gravitä dei peccati diminuisce a

mano a mano che si sale verso l'alto. Le
anime sono distribuite quindi secondo le
loro tendenze peccaminose e devono espiare

in ogni cornice una specifica tendenza
a quel peccato, fino alia completa purifi-
cazione.
Nell'Antipurgatorio troviamo Catone;
subito ci si domanda come mai questo sui-
cida si trovi in Purgatorio e non nel set-
timo cerchio dell'Inferno. Dante, come e

anche nel caso di Virgilio, attribuisce a

personaggi del mondo antico valori esem-

plari di virtü umane e naturali, che in cer-
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to senso sono anticipazione delle virtu cri-
stiane. Catone fu in terra l'uomo del do-

vere, della libertä politica; ora e qui sim-
bolo della libertä dell'anima. Dante attri-
buisce dunque a Catone la funzione di te-
stimoniare col suo sacrifieio 1'amore della
libertä. Scrive iinfatti nel «De Monarchia»,
II, v, 15: «accedit et illud inenarralbile
sacrifiitium vere libertatis tutoris Marci Ca-
tonis... (Cato) ut mundo libertatis amores
aocenderet, quanti libertas esset ostendit
dum e vita liber decedere maluit quam
sine Übertäte manere in ilia»; «isi aggiunga
l'ineffabile sacrifieio di quel veramente se-
verissimo tutore della übertä, Marco
Catone... (che), per infiammare il mondo dei-
l'amore per la libertä, moströ quanto gran-
de fosse il suo valore, poiche prefer! pti-
varsi liberamente della vita piuttosto che
vivere senza libertä». Lo stesso concetto e

ripreso da Dante nel «Convivio», IV, v, 16:
«O sacratissimo petto di Catone, chi pre-
sumerä di te parlare?». E ancora nel
Convivio, IV, vi, 10 e IV, xxvii, 3. E' qui giu-
stifioata la viva simpatia di Dante per il
pagano Catone, e proprio per il suo atto
decisivo ed eroico in nome della libertä.
E non va dimanticato che Dante stesso, a1

dire della sua guida,

«tlibertä va cercando, ch'e si cara»
(Purg., I, 71)

oioe la libertä morale dell'anima, la libe-
raziane dal peocato, dalle tentazioni uma-
ne; e insomma quell'esercizio del libeto
arbitrio che include anche la libertä poli-
tica per cui si uccise Catone. In quel suici-
dio Dante non vede certo un peocato di
violenza, come nell'Inferno, ma l'esempio
di un sacrifieio supremo per accendere l'u-
manitä all'amore dellla libertä, come si e

espresso nel «De Monarchia».
Dopo Catone abbiamo il caro ed amiche-
vole incontro di Dante con Casella, la su-
blimazione dölla musica, del canto e de'la
poesia; poesia e musica sono infatti il bi-
nomio di unione di quelle anime e anche
fattore di unione tra gli uomini terreni,
quando l'anima pura sia staeoaia dalla ma¬

teria caduca. Sampre nell'Antipurgatorio ü

pellegrino incontra Manfredi e lo presen ta

«biondo era e hello e di gentile aspetto»
(Purg., III, 107)

richiamando forse il ritratto del re Davide
nel primo libro dei Re, XVI, 12: «Erat
autem rufus, et pulcher aspectu, decora-

que facie». Dante fa rilevare il contrasto
tra l'emp'io zelo degli ecclesiastäci, che lo
hanno scomunicato, ed e il papa demente

IV, e la miserioordia di Dio. Dio e giu-
stizia si, e lo abbiamo constatato nell'Inferno,

ma e anche misericordia, e «quei
che volontier perdona» (Purg., III, 120),
e «la bontä infinita» (ivi, 122). E per me-
glio comprendere la veritä consolatrice della

possibilitä di salvezza, Manfredi aggiun-
ge:

«Per lor mdadizion si non si perde,
che non possa tornar, l'etterno amore,
mentre che la speranza ha fior del verde»

(Purg., III, 133-135)

cioe finche c'e vita e possibilitä di pen-
tirsi, c'e sempre la possibilitä di salvarsi,
poiche non si perde la grazia dii Dio mal-
grado la scomunica eoclesiastioa; la scomu-
nica infatti non implica necessariamente
la dannazione; anche qui il «modus poe-
ticus» si scosta dal «modus theologicus».
Dopo le parole di Catone e di Manfredi
c'e ormai la sicurezza dölla salvezza. Le
parole di Belacqua «O frate, l'andar su
che porta?» (Purg., IV, 127) segnano si il
contrasto tra Dante che corre alia cima del

monte e le anime che devono attendere,
purgando le loro colpe, ma indioano anche
la fratellatnza tra gli uomini della terra e i
penkenti del sacro monte, attraverso la
preghiera:

«Prima convien che tanto il ciel m'aggiri
di fuor da essa, quanto fece in vita,
perch'io indugiai al fine i buon sospiri,

se orazione in prima non m'aita
che surga su di cuor che in grazia viva:
l'altra che val, che 'n ciel non e uditaS»

(Purg., IV, 130-135)
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La giustizia umana non e certo come quel-
la divina. Guido da Montefeltro fu condan-
nato per la sua astuzia; qui Bonconte, no;
il poeta ha voluto che all'odio degli uomi-
ni, scatenati nella battaglia, seguisse anche
quello del demonio; ma il vincitore sara
l'angölo: Bonconte infatti, comprenderä alia

fine della sua vita la vanitä dell'odio
umatio e Tassutdita della guerra, della vio-
lenza, della vendetta. II perdono divioo
ha trionfato in tanta malvagitä e ferocia.
Dante stesso s'accorge ora della vanitä
dell'odio politico e si libera gradualmente dalle

umane passioni.
Egli si rivolge sempre con cortesia verso
coloro che sono morti in stato di grazia
e Ii chiama «spiriti ben nati» (Purg., V, 60).
Nel Purgatorio l'amicizia e ben piü solida
che sulla terra; l'amicizia affettuosa che
lega Sordello e Virgilio nel mondo ultra-
terreno e in netto contrasto con lo stato
perenne di guerra e odio esistente in terra
tra intere famiglie e cittä. I re e i principi
della Valletta fiorita, un tempo nemici in
terra, ora sono riconciliati in affettuosa
amicizia nel Purgatorio. Essi, pur criticati
in vita per la mancata fraternita, appaiono
ora in una nuova dimensione di rimorso e

di pentimento. Dante critica ad un tempo
la loro opera terrena ed esalta la nuova
fraternita spirituale che Ii accomuna:
critica l'opera terrena, perche, in terra, i principi

non si preoccuparono molto del bene

comune, che doveva essere il loro dovere
precipuo; si sono preoccuipati delle loro
cure personali e del loro mondo di
cortesia; Nino Visconti e Corrado Malaspina
rivelano ancora la loro qualitä fondamen-
tale di antichi oavalieri medievali, a cui
stava a cuore la loro dignitä e preoccupati
del pregio della borsa e della spada; ma
li esalta ora, poiche, ormai liberati dagli
affetti terreni, sanno amare e perdonare.
La simpatia per Nino Visconti e Corrado
Malaspina sta a dimostrare che Dante alle
volte redime cöloro che il mondo ha con-
dannato o al contrario condanna coloro che

il mondo ha collocato sugli altari. I vinti
dopo le grandi battaglie, ad esempio, han-

<no la sua simpatia, anche se li colloca nel-
l'Inferno. Piü avanti, Oderisi da Gubb'o
dimostrerä la sua amicizia verso Dante,
non solo riconoscendo la superiorita del
suo rivale, che del resto fa parte della sua
penitenza, ma dichiarando la caducitä della
fama e della gloria umana:

«Oh vana gloria dell'umane posse!»
(Purg., XI, 91)

E Danite stesso ha materia di riflessione
e di purificazione. Se le opere delPingegno
umaino precipitano nel vuoto esistenziale
del tempo, qualcosa tuttavia si salverä: l'a-
nima che crede all'eterno, al perdono di-
viino.

«Di td superbia qui si paga ä fio;
e ancor non sarei qui, se non fosse
che, possendo peccar, mi volsi a Dio».

(Purg., XI, 88-90)

La simpatia di Dante va anche per Pro-
venzan Salvani; grande e il senso dell'ami-
cizia in Dante: per questo mise Traiano
in Paradiso (per la sua generosita verso
una povera femminetta), e Provenzan
Salvani in Purgatorio (per il suo gesto ge-
neroso di amicizia). L'umiltä e l'amore delle

anime purganti e segno dellia raggiunta
solklarieta e caritä cristiana, di cui diven-
tano sempre piü degne. Tale e il caso de-

gl'invidiosi che si odiarono in terra e che

ora si sorreggono fraternamente, 1'uno ap-
poggiato alle spalle deM'altro. II loro pec-
oato non e che un triste ricordo che non
taidera a cancellarsi. Dante e commosso e
si rivolge a Sapia per chiedere se possa
fare qualcosa per lei nel mondo dei vivi:

«E vivo sono; e pero mi richiedi,
spirito eletto, se tu vuo' ch'i'mova
di la per te ancor Ii mortai piedi».

(Purg, XIII, 142-144)

Sapia e la sola donna nel Purgatorio, con
la quale Dante si ferma in familiäre
conversazione, mosso da profonda pietä per
lei. La compassiane di Dante ci e data
anche dal fatto che nel Purgatorio nomina
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quattro volte la pardla caritä e tutte e quat-
tro nella cornike degl'invidiosi; la prima
vollta per bocca di Sapia:

«a cui di me per caritate increbbe»
(Purg., XIII, 129);

poi per quella di Guido del Duca:

«per caritä ne consola e ne ditta»
(Purg., XIV, 12)

e inline due volte per bocca di Virgilio:
«e piü di caritate arde in quel chiostro»

(Purg., XV, 57)

«si che, quantunque caritä si stende».
(ivi, 71)

Arriviamo ora alia cornice dove sono pu-
niti gl'iracondi. Marco Lombardo e nasco-
sto dall'eocessiva oscuriitä. E l'ira ne e la
cagione. Si presenta tuttavia a Danite come
l'intelligenza, come la voce della ragione,
defla filosofia pagama, rimasta ancora in
uno stato di osiouritä nei riguardi di quella
cristiana, in uno stato intermedio tra il
cieco appetito dei dannati defla «selva sel-

vaggia» e la puta ragione dei beati, ragione
illuminata dalla veritä rivelata. Dante lo
ch'iama con affetto: «O Marco mio» (Purg.,
XVI, 130).
Riicnane tuttavia una figura piuttosto sbia-
dita come furono anche Guido dal Duca
e Ranieri di Calboli, quasi voci che par-
lano di un tempo lontano. Dante non ama
particolarmente la corte e Marco Lombardo

fu uomo di corte; alle volte, pero, Dante
si compiace anche di rappresentare tali uo-
mini per dimostrare come anche sotto tale
veste possa battere un cuore nobile. Ma il
canto di Marco Lombardo e una condanna
del papa e dell'imperatore che sono alia
testa del gregge umano; le due guide si
sono lasciate attirare dalle sirene e il mon-
do va male:

«Soleva Roma, che 7 buon mondo feo,
due soli aver, che l'una e I'altra strctda
facean vedere, e del mondo e di Deo.

L'un l'altro ha spento; ed e giunta la
[spada

col pasturale, e l'un con l'altro insieme
per viva forza mal convien che vada».

(Purg., XVI, 106-111)

Cost Marco Lombardo teorizza sulla chiesa

e sull'knpero. Pub sembrare curioso e stra-
no alio stesso tempo, ma le grand! teorie
di Dante, quelle che piü gli stavano a cuore,

non le mette in bocca ne ad ecclesia-

stki ne a re, gli uni avvolti nel loro pec-
cato di avarizia, gli altri perduti nei loro
peccati di ambizione. II male non e dunque
nella natura umana, ma negli uomini:

«Ren puoi veder che la mala condotta
e la cagion che 7 mondo ha fatto reo,
e non natura che 'n voi sia corrotta».

(Purg., XVI, 103-105)

II canto degl'iracondi e un canto di poli-
tica e insieme sociale, dell'impero e della
chiesa.
Ed eococi arrivati tra gli avari e prodighi,
tra i quali troviamo il papa Adriano V.
La simmetria col canto diciannovesimo del-
l'lnferno dove sono puniti i simoniaci e

tra questi il papa Niccolb III, e chiara.
Simile e la scena che si presenta a Dante:
Niccolb e capovolto, Adriano e bocconi a

terra; diverso pero l'atteggiamento di Dante

pellegrino; come confessore davanti al

primo, inveisce contro l'avarizia dei pon-
tefici, ben diversi da quello spirito di po-
vertä che animo Cristo e i suoi discapoli;
riverente davanti ad Adriano, gli si e ingi-
noochiato accanto. Dante si sottomette vo-
lentieri all'aütoritä papale, non pero al papa

in quanto uomo. Papa Adriano V chiama

Dante «frate» e «conservo», fratello in
Dio. D'altra parte le anime del Purgatorio
sono per Dante «spirit! eletti» (Purg., Ill,
73) ed «eletti di Dio» (Purg., XIX, 76),
cioe anime morte in grazia e ohiamate ad

essere un giorno salve in Paradiso. E
proprio un'anima sta per essere liberata dalle

pene del Purgatorio: Stazio. Egli frequen-
to i cristiani e comincio ad amarli; si fece
battezzare, ma temendo le persecuzioni, non
manifesto la sua fede; per questo e rima-
sto tanto tempo tra gli accidiosi. E Stazio
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e ora il nuovo compagno dei due pelle-
grini nella salita verso il paradiso terre-
stre, uin nuovo rappresentante della sapien-
za antica, della ragione, della filosofia.
Ed eccoci a Forese Donati, il medesimo
goloso della tenzone, divorato da una
fame e sete irresistibili:

«Di here e di mangiar n'aocende cura
I'odor ch'esce del porno e dello sprazzo
che si distende su per sua verdura».

(Purg., XXIII, 67-69)

Ma la sua golositä e diventata una co'lpa
morale che si espia col pianto e con la

pena; pena, che e costituita da quella fame
e sete indicibili, ma che e anche gioia, per-
che quello stesso desiderio e anche volomta
di espiazione. Ed ha potuto ottenere que-
sta gioia di espiazione per le preghiere ed
il pianto della sua cara Nella, da lui tanto
amata in terra. La sguardo e il pensieio
sono rivclti alia terra, dove la sua Nelta
prega per lui, e al cielo, dove l'attende la
pace celeste. Forese si pent!, al'ultima ora,
del suo peccato, ricuperando cosl la sal-

vezza e le preghiere della nobile e gentile
anima di Nella; inoltre Dante e diventato
per lui fratello:

«O dolce frate, che vuo' tu ch'io dica?»
(Purg., XXIII, 97)

«Deh, frate, or fa che piu non mi ti celi»
(ivi, 112)

E' questo l'incontro di Dante con un ami-
co della giovinezza, un amico pianto,

«La faccia tua, ch'io lagrimai gia morta,
mi da di pianger mo non minor doglia»

(Purg., XXIII, 55-56)

La morte ha cancallato la meschinita della
tenzone, sicche ora tutto sembra amiche-
vole, gentile, affetJtuoso. E Dante tratta
pure con induigenza Bonagiunta da Lucca,
notaio e scrittore mediocre. La lista degli
scrittori continua: Guido Guinizelli e Ar-
naldo Daniello sono riconosciuti come i
due piü grandi poeti volgari d'amore; ma
essi stessi riconoscono il loro peccato di

lussuria, cioe di anime che in terra non
conobbero la giusta misura di quell'.amove,
per cui la donna era paragonata ad un an-
gelo. Dante loda Guinizzel'li non dunque
per la bontä del contenuto delle sue poesie,
ma per l'eleganza e la bellezza della forma.
Amaldo

«Poi s'ascose nel foco che Ii affina»
(Purg., XXVI, 148).

E' un fuoco che nobilita le anime, il cui
pianger non e espressione di disperazione
come nell'Inferno, ma e pianto di penitenti
che accettano il castigo loro inflitto da
Dio per la loro purifieazione.
F'inalmente Dante non e solo giudice degli
altri, ma anche giudice severo di se stesso.
La poesia del paradiso terrestre non e solo

opera di fantasia, ma diventa parte del

poeta, si fa esistenziale nella confessione
del pellegrino.
Ii viaggio di Dante si rivela sempre piü
come viaggio di purifieazione personale e

dell'umanita, viaggio ultraterreno che e

praparazione ed anticipazione doH'altro viaggio,

che farä la sua anima dopo la morte:

«...per entro i luoghi tristi
venni stamane, e sono in prima vita,
ancor che l'altra, si andando, acquisti».

(Purg., VIII, 58-60)

Egii e aincora vivo, sebbene faeendo questo

viaggio, cerchi di guadagnare la vita
eterna, attraverso l'espiazione, la conver-
sione dal peccato a Dio. Dante nell'Inferno

e stato un visitatore del mondo dei
dannati, senza mai identificarsi con essi.
Nell Purgatorio invece, e anche lui
pellegrino, viandante della sacra montagna,
come le anime che incontra, le quaii, dopo
un certo tempo, saliranno al cielo. Dante
e duinque in veste non solo di spettatore,
di visitatore, ma anche di pendente, espian-
do e confessando la sua colpa. II suo e un
processo di contrizione interiore, di co-
seienza della colpa, di sofferenza, di
purifieazione, di santificazione. II percorrere le

sette cornici del monte non e una puni-
zione dei peccati commessi, aha maniera
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dei dannati dell'Inferno. Qui, nel Purga-
torio, la panitenza consiste in una medita-
zione e in una panitenza quasi di contrap-
peso. La maditazione ha regolarmente
come oggatto tre esampi di virtu opposti a

tre esampi di peccato punito; essi sono scelti
sempre: uno dall'antichitä clasisica, uno dal
Vecchio e uno dal Nuovo Testamento, que-
st'ultimo, a sua volta, sempre dalla vita
della Madonna. Peccati e virtü che richia-
mano il cointrasto tra terra e cielo, tra la
realtä attuale e quella futura; viaggio dun-
que, quello di Dante nel Purgatorio, che

e legato ancora ai problemi della vita con-
temporanea, ma che tande verso un mondo
ideale, verso un'umanitä ideale.
I beni terreni generano poi l'invidia tra
gli uomini, che sono cupidi di possederli,
men tre Dio e bene tale, che quanto piü
numerosi sono quelli che lo possiedono,
tanto piü grande e la loro felicitä. Dio e

oaritä, e la luce che illuimina la ceci'tä degli
invidiosi; e la luce e la varitä che rischiara
le ombre e i dubbi di Dante. L'itinerario
dantesco attraverso i gironi, i diversi pet-
sonaggi, non e a'ltro che il viaggio dell'ani-
ma dail'oscuritä, dalla cecita verso la Luce
suprema. Ogni contatto o colloquio con le

anime, ogni visione o sogno costituisce
per il pellegrino una sofferenza necessaria

per la sua libarazione. Nel Purgatorio,
come non si puo salire senza la presenza
ddl sole, cosi Dante non pub salire senza
la sua prima guida, Virgilio, che ricosti-
ituisoe nella mente del pellegrino peccatore
quello stato razionale, che gli permettera
di avvicinarsi sempre piü alia Veritä.
Virgilio pub solamente Stimolare Dante a rag-
giungere la veritä; la sapienza antica, pa-
gana, e solo, ma lo e, aincel'la della grazia
e dellle fede cristiana.

«Ed eilt a me: "Quanto ragion qui vede
dir ti poss'io; da indi in la t'aspetta
pur a Beatrice ch'e opra di jede"».

(Purg., XVIII, 46-48)

La terra e la conquista razionale, intellet-
tuale, laseiata dagli antiehi; il cielo e la
conquista della grazia e della fede, doni di

Dio. La ragione ha condizionato 1'interven-
to di Virgilio; la fede quello di Beatrice.
A Dio si arriva percio con la grazia e la
fede, ma e pure dovere dell'uomo arrivare
con quella luce razionale che permette di
penetrare piü facilmente nella comprensione
della beatitudine celeste. E Dante peccatore
afitraversa si i tre mondi ultraterreni per
privilegio di Dio, ima si e pure imposto
di raggiungere il cielo attraverso la perfe-
zione umana e razionale. La cultura filo-
sofica di Dante pellegrino e per lui scala
alia salvezza e imezzo per giungere alia vera
luce. Virgilio da la sua mano a Dante nella
ricerca di un varco all suo cammino verso
Dio; e il savio antico non sa tutto, ma
trova di volta in volta il giusto mezzo.
Non e piü guida esperta come nell'Inferno,
anzi egli stesiso dichiara di non essere «e-

sperto d'esto loco» e di essere «pellegrino»
come le anime:

«E Virgilio rispuose: "Voi credete
forse che siamo esperti d'esto loco;
ma noi siam peregrin come voi siete"».

(Purg., II, 61-63)

Il viaggio di Dante e il viaggio dell'uma-
nitä intera, dalle tenebre del paganesimo
alia luce del cristianesimo, dalla ragione
naturale allla filosofia cristiana e da questa
alia teologia, dallla selva oscura al cielo, dal

peocato alia redenzione, dal passato di col-

pa al gaudio attraverso ill regno della spe-
ranza, il Purgatorio. II rapporto sole-notte,
luce-ombra, vita-morte, espiazione-colpa, e-

ternitä-tempo e continuamente presente.
Dante ha percorso le satte cornici del
Purgatorio; tra poco assisteramo alia sua con-
fessione. Dante per tutto il poema aveva
seguito la sua guida Virgilio:

«che tu mi segui, e io sard tua guida»
(Inf., I, 113)

«Allor si mosse, e io li tenni retro»
(ivi, 136)

Quest'ordine di marcia esprime bene la po-
sizione deH'allievo nei riguardi del maestro
e sta ad indicare che il cristiano e il cat-
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to'lico in particolare, inel suo cammino verso

Dio, ha foisogno di una guida. Inoltre,
sotto la guida di Virgiliio nell'Inferno, il
motivo fondament-ale del contegno era
«guarda e passa» (Inf., Ill, 51). L'Inferno
e escluso dalla luminosa presenza di Dio,
tan-to che, alle volte, il senso dell'udito
deve supplire quello della vista:

«Attento si fermo com'uom ch'ascolta;
che /'ooohio nol potea menare a lunga
per l'aere nero e per la nebbia folta»

(Inf., IX, 4-6)

Nel Purgatorio interviene un mutamento
limiprov-viso; la luce emanata dall'angelo e

tanto chiara,

«per che l'occhio da presso nol sostenne»
(Purg., II, 39)

L'occhio ne e veramente sazio: i verbi ve-
dere e apparire sono ri-petuti rispettivamen-
te quattro e tre vdlte in soli 24 versi (Purg.,
II, 16-39); segue la luce -accompagnata da-

gli aggettivi lucante, chiaro e bianco; un
trionfo della vista e della luminositä -in

opposizione al buio infernale. E questa luce

sarä costante come lo provano due e-

semipi tra i piü evidenti del Purgatorio:

«E come l'occhio piü e piü v'apersi,
vidii/ seder sovra 7 grado soprano,
tal nella faccia ch'io non lo soffersi;»

(Purg., IX, 79-81)
«Ma come al sol che nostra vista grava
e per soverchio sua figura vela,
cost la mia virtü quivi mancava».

(Purg., XVII, 52-54)

II Paradiso poi sarä il regno della luce per
eccellenza, ma Dante sarä aiutato dalla Gra-
zia. II paradiso e il regno penduto dall'uo-
mo col peocato di Adamo, ma che l'uomo
puö ricotnquistare con la ferma volontä del
bene e con I'aiuto della grazia. Dante, par-
tito dalla terra, dälla «selva selvaggia», ar-
riva ora alia «divina foresta», alio stato di
purezza che gli consente di salire al cielo.

II paradiso terrestre e una tappa, e tappa
molto importanite 'per Dante; e la zona
intermedia tra cielo e terra in cui si rivivono
la purezza e 1'innocenza primitive, originali.
Ed e qui che Dante trova la sua nuova
guida, Beatrice, la cui s-traordinaria bellez-
za non e fine a se -stessa, ma e mezzo di
innalzamento al divino. Beatrice e la guida
che conduce a Dio, e la sua vera patria e

il cielo, dove si gade la pace celeste, la
beatitudine suprema di Dio. II paradiso
terrestre e la «divina foresta» (Purg.,
XXVIII, 2), la «selva antica» (ivi, 23) o
ancora la «campagna isanta» (ivi, 118); questa

foresta spessa e viva isi oppone alia selva
seilvaggia ed aspra e forte dell'Inferno; qui
c'e la muisica, il canto; ci sono i fiori, le
piante; inoltre le luci e le danze: un vero
preludio del Paradiso. Ed e qui che Dante
si prepara alia sua maggiore umiliazione,
alia sua confessione, ed assiste nello stesso
temipo al passaggio della processione della
Sacra Scrittura, attraverso simboli e im-
magini scritturali, que'lli che cradettero in
Cristo venituro e qudli che cradettero in
Cristo venuto; nel mezzo la Chiesa e Cristo.
In tal modo il pellegrino professa la sua
fade nella Sacra Scrittura. La Chiesa e Cristo

sono venuti incontro al peocatore Dante

ed -all'umanitä, ed il peocatore compren-
de ora il senso reconidito di quella v-isione
scritturäle. Qui e Danite uomo che e giu-
dicato, simbollo dell'umanitä intera, che sarä

giudicata ill giorno del giudizio universale.

Finora bastö a Danite la ifilosofia
naturale di Virgiliio; il rimanente viaggio deve
essere compiuto sotto la protezione divina,
sotto la ditezione della grazia celeste, sotto
la guiida di Beatrice, simbolo della sapien-
za divina e della Rivelazione.
Ci sia permessa qui una breve parentesi;
si sa, i paragon! sono sempre odiosi e le
statistiehe sono pure pedanti; ma, tra le
tante simmetrie danitesche, arrivati nel
paradiso terrestre, una quasi s'impone: Vir-
gilio, ossia la ragione naturale fu guida a

Dante attraverso tutto l'lnfemo e parte
del Purgatorio, ossia per ben 63 canti; dal
trentunesimo canto del Purgatorio fino al-
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la fine la guida e Beatrice, da fade, e que-
sto dunqoe ,per 36 canti; il canto trente-
simo del Purgatorio e il passaggio dal pri-
mo al secondo stadio; qui, il
«...dolcissimo patre,
Virgilio a cui per mia salute die' mi»

(Purig., XXX, 50-51)

prende congedo da Dante. In conclusione
sono 63 canti dedicati alia ragione e 36
alia fede (quasti due numeri 63-36 saran-
no un puro caso nella mente del poeta, o
non piuttosto un segno dell'knporitanza del-
la ragione nel raggiungimento del fine?).
Ci viene in mente il desto «Aiutati che ;1

Ciefl. t'aiuta», dove e cbiara l'ddea che prima

che M Cielo dntervenga con le sue gra-
zie, bisogna che la ragione e la voloniä
umana siano disposte a riceverle e ehe esse
facciano il primo passo.
L'incontro con Beatrice e l'aocesso al
Paradiso, poiche quii ha luogo la confessione
di Dante, il vero nucleo dell'kinerario del-
la mente, delll'anima verso Dio.
Scrive lo Spoerri nel suo commento al tren-
tunesimo canto del Purgatorio: «Ii passaggio

dal iterreno al celeste si attua sempre
e soltanto come conversioine della direzione
(simbolicamente suggeri-ta per mezzo della
conversione del movimento al centro della
terra); non isi attua mai in altezza, ma nel
profondo... Visto daill'esterno, Dante e si
sulla vatta del monte, come cölui che e

coronato e mitriato da Virgilio vero papa

e imiperatore, ma dall'imterno, dinanzi a

Dio, Dante e un uomo che nella profon-
ditä dell'ahisso riconosce e confessa la
propria insuffficienza e lla propria fragilitä».
Dante rioonosce questa distanza immensa
che separa la terra dal cidlo, questa ne-
cessitä di purificazione in vista della visio-
ne celeste:

«E veggi vostra via ddla divina
distar cotanto, quanto si discorda
da terra il ciel che piü alio festina»

(Purg., XXXIII, 88-90)

Dante e ormai purifieato e disposto a salire
alle stelle:

«rifatto si come piante novelle
rinnovellate di novella fronda,
puro e disposto a salire alle stelle»

(Purg., XXXIII, 143-145)

E' il passaggio questo, si puö dire, dal

tempo all'eterno, il passaggio da questa al-
l'akra vita, la vera vita, quel'la celeste, per
raggiungere la quale oocorre motiire al pec-
cato; infatti che cos'e la vita presente, se

non un correre verso la morte?

«del viver ch'e un correre alla morte»
(Purg., XXXIII, 54).

La vita terrena e una corsa ala morte; e

un'eeo delle parole di Agostino: «Nihil aliud
tempus vitae huius, quam cursus ad
mortem».


	"Libertà va cercando, ch'è sì cara"

