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GIUSEPPE GODBNZI

APPUNTI DANTESCHI
«E 'n la sua volontade e nostra pace»

II mondo della natura e il mondo della
grazia, pur essendo due universi eterogenei,
s'incontrano e si cotmpenetrano. Nell'Infer-
no e nel Purgaitorio c'e il mistero dell'uo-
mo, il dramma dellla sua vita di creatura
di .carne e spirito ordinata a fini temporal!

e spirttuali, tna con meta il fine eterno
e soprannaturale. Nel Paradiso tutto e

ordinato essenzialmante al fine sopranna-
tuirale e alla perfetta eonoseenza di Dio.
La prima asparienza di Datnlte, cioe quella
della ragione naturale e delle virtü morali
e quindi subordinata allla saconda, quella
della grazia e della eariitä. Le due espe-
rienze del poeta oorrispoodono ai due fini
a cui l'uomo e ordinato, come Dante si

esipresse nel «De Monarchia», cioe la per-
fezione terrestre e temporale dell'uomo
come essere ragionevole in subordinazione al
bene spirituale ed eterno, che e il vero
ultimo fine della persona umana. II Paradiso

e la vita soprannaturale della grazia.
S. Paolo sorive: «Non sono io che vivo, ma
Gristo che vive in me». La caritä in terra,
imperfetta, procedente dalla fede, e ora
sostitui'ta dalla caritä divina, perfetta,
procedente dalla visione beatifica.
Nel Paradiso l'anima opera ormai a gloria
di Dio e .non per se. Dante traduce qui,
si puö dire, il dogma cattolieo della comu-
nione dei sanri.
Potretmmo dire che attraverso i tre regni,
Dante rappresenta tre piani diversi, analo-
gici: l'«individualitä» nell'Inferno, la «persona

morale» nel Purgatorio e la «perso-
nalitä» nel Paradiso, e tutto questo e e-

spresso can unitä di voce nonostante la di-
verskä di toni e di accenti.
La dialettica unitä fra il Creatore e la .crea¬

tura, tra il divino e l'umano e semipre pre-

sente nel viaggio dantesco; nel cielo della
Luna, l'asoensione dell'esisere verso l'alto,
dell'essere fisioo, dell'uomo Dante, con tutto

il suo peso, la isua corporeitä, e integrata
dall'irradiazione luminosa delle idee divine
dall'alto verso il basso: e l'assunzione quindi

dell'uomo nel divino. Questo rapporto
terra-cielo ci e dato anche dalla rievocazio-
ne del sole della Beatrice tarrena,

«Quel sol che pria dl'amor mi scaldo ilpetto»
(Par., III, 1)

e si chiude con la celebrazione della
Beatrice celeste, folgorante di luce al punto
che il pellegrino della terra non riesce
a sopportarne lo .splendore:

«La vista mia...

a Beatrice tutta si converse;
ma quella folgoro nel mio sguardo
si che da prima il viso non sofferse;»

(Par., III, 124; 127-129).

Lo stesso linguaggio di Piocarda e popolare
lä dove rievoca la sua vita terrena di suora
ansiosa di raggiungere un giotno lo sposo
mistico, mantre usa un linguaggio teologico
dove essa ispiega la sua beatitudine eterna.

«E 'n la sua volontade e nostra pace»
(Par., III, 85).

L'abbandono supremo in Dio e il centro
del canto di Piecarda; le anime del cielo
del'la Luina sono eternamente beate e non
hanno altra sate che quella di Dio.

«Chiaro mi fu allor come ogni dove
in cielo e paradiso...»

(ivi, 88-89).
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Piocarda sitessa e «piü ibella»; si trova in
uno stato di perfezione rispetto a quello
della terra, del chiostro terreno. Le parole
Stesse: caritä, volontä, voglia, pace, luce,
colore... isitanno a provare l'alto grado di
perfezione raggiunto e i'l linguaggio piü
teologico ne e 'pure una manifestazione.
Dante, nel Paradiso, rivaluta le virtu uma-
ne, gli aspetti migliori della realta storica,
in una luce soprannaturale. L'incontro con
Piccarda offre a Dante l'occasione per esal-

tare la responsabilitä dell'uomo nel man-
tenere il voto e netU'esercizio di ubbidien-
za, come l'incontro con gli spiriti attivi
gli offre la possibilita di esaltare le virtu
umane, che, in terra, distinsero quegli eletti.
Giustiniano non parla come imperatore ma
come uomo di virtü e di giustizia. I
termini giustizia, giusto e vendetta si ripeto-
no infatti sovante; e, si puö dire, il canto
della giustizia divina, oltre che della
giustizia dell'imperatore. Gli ideald politici di
Dante sono esaltati in Romeo di Villano-
va e in Giustiniano. La brama, la sete di
glorie mondäne non e cclpa se non conduce
a compiere opere contraria a Dio, ma e
solo una diminuzione di virtü. E' infatti
difficile, per quanto un'anima sia umile,
non essere toccata dall'ambizione, dalla gloria.

E Tommaso dice che non sono vera-
mente virtuosi coloro «qui solum propter
honorem vel bona faciunt, vei mala vitant»;
ma questo amore della gloria, dell'amore
terreno «non est peecatuim mortale, sed
veniale» (Summa theologica, II-II, 132,
1-3).

Romeo e infatti tra i
«...buoni spiriti che son stati attivi
perche onore e jama Ii succeda»

(Par., VI, 113-114);
ma fu
«...persona umile e peregrina» (ivi, 135),
«giusto» (ivi, 137),

per cui,
«se 7 mondo sapesse il cor ch'elli ebbe
mendicando sua vita a frusto a frusto,
assai lo loda, e piü lo loderebbe»

(ivi, 140-142).

II cuore di Dante palpita di fronte al gran
cuore di Romeo, come palpitö di fronte al
grande orgoglio di Farinata, davanti all'ar-
dore di Ulisse e alia saggezza di Marco
Lombatdo. Forse nella persona pellegrina,
perseguitata, di Romeo, vide se stesso. Dice
infatti nel Convivio, I, ii'i, 3-6: «Ahi, pia-
ciuto fosse al dispensatore de l'universo
che la cagione de la mia scusa mai non
fosse stata! che ne altri contra me avria
falllato, ne io sofferto avria pena ingiusta-
mente, pena, diico, d'essilio e di povertate.
Poi che fu piaoere de Ii ci'ttadini de la bel-
lissima e famosissima figlia di Roma, Fio-
renza, di gittarmi fuori del suo dolce seno

— nel quale nato e nutrito fui in fino al
colmo de la vita mia, e nel quale, con
buona pace di quella, desidero con tut to
lo cuore di riposare l'animo istancato e ter-
milnare lo tempo che m'e dato —, per ie
parti quasi tutte a le quali questa lingua
si stende, peregrino, quasi mendicando, sono

andato, mostrando contra mia voglia la
piaga de la fortuna, che suole ingiiusta-
mente al piaga'to molte volte essere impu-
tata. Veramente io sono stato legno sanza
vela e sanza governo, portato a diversi porti
e foci e liiti dal vento seooo che vapora la
dolorosa pavertade; e sono apparito a li oc-
chi a molti che forsedhe per alcuna fama in
altra forma m'aveano imaginato, nel con-
spetto de' quali non solamente mia persona

invilio, ma di minor pregio si fece ogni
opera, si giä fatta, come quella che fosse

a fare».
Grande spazio e riservato agli spiriti amanti
del Paradiso, come aveva fatto per quelli
dell'Inferno e del Purgatorio; una specie
d'itinerario dantesco che dall'amore corte-
se dalla «V'ita Nuova» passa a quell'amore
filosofioo del «Convivio» e a quello filo-
sofico-teologale della «Commedia». Qui pe-
ro, contrariamente all'Inferno, dove pre-
vale la passione sulla ragione, l'amore spi-
rituale prevale sulla passione terrena; si
arriva all'amore divino, alia caritä. Carlo
Martello si presanta a Dante come avrebbe
voluto essere e non come fu in realta nel
mondo: un principe ideale, illuminato dal-
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la grazia e dallla caritä diivina. Non per que-
sto perö prova pentimento per le cose o

per la vita terrena; in Paradiso Si prova
solo gioia:

«Non pero qui si pente, ma si ride,
non de la colpa, ch'a mente non torna,
ma del valor ch'ordino e provide»

(Par., IX, 103-105).

Da una parte le anime si presantatno a

Dante per correggere ed indicare gli errori
degli uomini della terra; dall'altra, 1'anSia

di sapere di Dante, che, di dubbio in dub-
bio, cerca di raggiungere la veritä suprema.
Per questo abbiaimo pareodhi canti fiioso-
fico-teologici, in aüi 1'astratto viince sul
concreto; tali soino soprattutto i canti I, II, IV,
V e VII del Paradiso. E' chiaro quindi che
di fronte all'eterno, le cose e i semtimenti
umani isi devono esprimere con dati ogget-
tivi, con espressioni sensibili. Cos! la mag-
gior imtensitä luminosa e la trascrizione
senisibile e ogjgettiva della conquista spiri-
tuale delle anime e di Dante stesso. Per
ascendere al cidlo oocorre conquistare la
veritä, e 1'initelletto, iliuminato dalla grazia
divina, tenlde alia rioerca del vero, che e
Dio. Sorive Dante ,nel Convivio, IV, xii, 14:
«E la ragione e queäta: che lo somtno de-
siderio di ciascuna cosa, e prima da la
natura dato, e lo ritornare a lo suo prinoipio.
E perö che Dio e principio de le nostie
ariime e fattore di quelle isimili a se, essa
anima massimamente desidera di tonnare
a quello». E secondo il pensiero di Aristo-
tele «il vero e lo bene de lo intelletto»
(Convivio, II, xiii, 6).
L'uomo perciö procede di veritä in veritä
fino ad arrivare al finale amore di Dio.
L'uomo e perö debole e puö sbagliare;
came ha errato Adamo, come lo dimostra
l'ingiusltizk umana; ed ecco allora l'in/ter-
vento della giustizia divina, dell'umiltä di
Cristo nella redenzione dell'umanitä. L'uomo,

rafforzato cosl dalla grazia divina, puö
trovare la luce; e l'hanno tnovata i filosofi
e i teologi, le anime di quei sapient! che
in terra lottarcvno per far luce sulla veritä
di Cristo e che ora risplendono nel cielo

del Sole. E la luce e la musica sono le
due caratteristiche degli spirit! sapienti e
militanti. Un breve esame linguistico e sti-
listico del canto quattordicesimo ne fanno
risaltare i motivi: «La luce onde s'infio-
ra (13), la luce piü dia (34), chiarezza {40,
67), atdore (40, 41, 50), luime (47, 48,
98, 110, 121), carbon che fiamma rende
(52), fulgor (55), luce (58), un lustro...
per guisa d'orizzorite che rischiari (68, 69),
nove parvenze... al salir di prima isera (70,
71), sfavilkr (76), affocato riso (86), rog-
gio (87), luoore (94), robbi (94), splendor

(95), lampeggiare (104), balenar (108),
scintillanido forte (110)»; «Mira nota (24),
melodia (32), giga (118), arpa (118), tin-
tinno (119), melode (122)»: tutti elemenri
descrittivi della luce e della musica, come
elementi spirituali delle ariime beate. E' il
pensiero cristiano, che, come in Adamo
tutto il genere umano aveva pecoato, cosl
esso e redento da Cristo; e poiche, per
l'incarnazione l'uomo si unl a Dio, ne de-
riva che, per Dio fatto uomo, ogni uomo
puö diventare dirvino. Nel Paradiso, nella
vera patria, il corpo diventa infatti immor-
tale e divino poiche l'ainima lo impregna
della sua stessa immortalitä.
Ricercatori della veritä furono in terra i
filosofi, che ora risplertdono ciaseuno di
una sua propria luce. Tra essi e San Tom-
maso, il quale, esaltando la poivertä di San

Francesco, povertä che lo rese simile a Cristo,

attes'ta pure il suo pensiero sulla
povertä, come condizione essenziale per la
conquista del cielo e per rendersi simili
a Gristo, come scrive nella Summa theo-
logica, III, 40, 3 ad 3: «qui volun'tarie
pauiper est, sicut fuk Christus» (colui che
e povero di sua volontä, come fu Cristo),
oppure II-II, 19, 12 «paupertas pertinet
ad perfectionem vitae spiritualis» (la
povertä e elemento essenziale dela perfetta
vita dello spirito).
La povertä di San Francesco, esaltata nel
panegirico del teologo, mira a mettere in
evidenza l'avarizia dei prelati della terra,
i fastosi costumi della curia romana e degli

Stessi ordini religiosi oorrotti, e a far
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comprendere l'idea del ritorno deilla Chiesa
alia povertä evangelica. Francesco, sposan-
do la povertä, fu imitatore di Cristo: e

questo e il messaggio di Dante per bocca
di San Tommaso; Francesco infatti, di u-
mile nascita «per esser fi' di Pietro Ber-
naridone» (Par., XI, 89), con la sua «gen-
te poverella» (ivi, 94), si rinse i fianchi
con «l'umile capestro» (ivi, 87) e si fece

«pusillo», piccolo servo dei fratelli; ma la
sua «mirabil vita» (ivi, 95) piaoque a Dio,
che volle «trarlo suso alia mercede» (ivi,
110), volle chiamare «l'anima preclara»
(ivi, 115) «al suo regno» (ivi 116). Cosl
il linguaggio stesso, con quegli umili
termini francescani completano, integrano l'ar-
monia dell'umano e del divino. Med to giu-
sta ci pare l'affermazione dell'Auerbach a

proposito dei due campioni della fade. Scti-
ve infatti: «Dante vuole rappresentare qui
un oggötto, una figura ben deliineata; la
personalitä concreta del santo (Francesco)
doveva variir subordinata al suo ufficio e
risplendere soltanto attraverso il suo ufficio.
Per questa ragione Dante non descrive un
incontro col santo, in cui questo si fosse

mostrato con lui in un partiooilare modo,
ma descrive inveoe una vita, una vita di
santo. In ambedue i casi (Francesco e
Domenico) la persona e subordinata all'uffi-
cio, o meglio alia missione, a oui erano
chiamati. Nei riguardi del savio e serafico
Domenico, che per missione aveva la pre-
dicazione e Finsegnamento, il lato propria-
mente biografico e messo alquanto in di-
sparte e compare al suo luogo una folia
d'immagini: lo sposo della fade, il giardi-
niere di Cristo, il vignaiuolo della vigna,
il combattente per il same della Sacra Scrit-
tura, il tarrente impetuoso che percuote
gli sterpi degli erefici, la ruota del'la biga
da battaglia della Chiesa. Tutte quaste so-
no immagini sensibili al fine dell'ufficio».
San Francesco rievoca qui la figura di Cristo,

buon pastore, che il gregge deve se-
guire per arrivare alia sälvezza. Dante vuole

dare al lettore due figure di quell'eroica
volontä di perfezicne cristiana, che era
il suo ideale di ascesi: l'elemento dottri-

nario di Domenico unito a quello ascetico
di Francesco.
Sempre nel oielo del Sole, Dante, o meglio
San Tommaso, esalta la sapienza di Salo-

mone, sapienza che e dono divino. Salo-

mone fu il piü sapiente dei re, per volere
divino. E per questo il poeta scrive:

«Non sien le genti, ancor, troppo sicure
a giudicar...» Par., XIII, 129-130).

Occorre prudanza nei giudizi umani; nes-
suno pub prevedere il destino futuro del-
l'anima umana, dato che spesso colui che
sembrava salvarsi, alia fine e caduto, men-
tre chi sembrava perduto, si e salvato.
Basti pensare a Manfredi o a Buonconte
da Montefeltro, giä trovati nel Purgatorio,
o a Salomone stesso che si e salvato e ora
risplende nel cielo del Sole. La sapienza
dei re e divina, secontdo Dante; ne con.se-

gue che la giustizia sulla terra e un rifles-
so della giustizia divina, «quoniam data est
a Doimino potestas vobis at virtus ab Al-
tissimo, qui interrogabit opetra vestra...»
(Sapiantia, VI, 4; e tutto il capitolo).
«Non sien le genti, ancor, troppo sicure
a giudicar...»: e il pensiero di Salomone
stesso nel libro della Sapienza, IX, 13-14:

«Quis enim hominum poterit scire
[consilium Dei?

aut quis poterit cogitare quid velit Deus?

Cogitatianes enim mortalium timidae,
et incertae providentiae nostrae;».

(Quale uomo, infatti, poträ penetrate il
pensiero di Dio? Chi poträ pensare cosa
voglia Dio? I pensieri dei morltali sono
infatti timidi, e malsioure le nostre previ-
denze).
L'uomo non giudichi della salvezza o della

dannazione di alcuno. Chi puo scru-
tare infatti negli abissi del consiglio divino?
Si salveranno uomini stimati non buoni e

saranno dannati altri, stimati ed ammirati
per la loro apparente religiositä e pietä.
E a provarlo, il poata porta due esempi,
quello del pruno, che fiorisee in primaveta
dopo un invetino rigido, e quell'altro della
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nave che va diritta, ma che e colpita dalla
tempes'ta e va a fonido: il male diunque pub
risolversi in bene (il pruno seoco che a

primavara fiorisce) e il bene in male (la
nave che va a fondo).
Ma ©ccooi arrivati al centra del Paradiso,
nell'incontro di Dante col suo trisavolo, il
cavaliere Cacciaguida;

«0 sanguis meus, o superinfusa
gratia Dei, sicut tibi cui
bis unquam coeli ianua reclusa?»

(Par., XV, 28-30).

O sarngue mio, o grazia abbonidantemente
inifuisa in te, a Chi mai, come a te, e stata
aperta due volte (ora da vivo e poi dopo la

tua motte) la porta del cielo? Cosl si espri-
me con Dante il trisavolo Cacriaguida. Qui
il riferimento piü owio e quello di San

Paolo, il quale da vivo era asceso al cielo
e pdi, da morto. Ma il «sanguis meus» ri-
chiama pure l'Eneide di Virgilio (VI, 835).
Dante e Enea per quanto concerne la vita
terrena, ma e Paolo per quel che riguarda
la vita spirituale dell'umanitä. Dante in-
fatti, dal canto sesto all'otltavo ha cantato
l'ordine politico del momdo per opera del-

l'imparo; nei canti undiees'imo e dodicesi-
mo ha esaltato l'ordine religioso, ristabilito
da Dio sulla terra attraverso due figure
esemplari: San Francesco che ricorda la po-
vertä evangelka, e San Domenico che ri-
chiama la lotta ideollogica per il trionfo
della veritä cristiana. Ora nei quindicesi-
mo, esalta in Cacciaguida il modello di
vita cittadina. Cacciaguida ha ricevuto due
investiture: una in terra da parte dell'im-
peratore Corrado e l'altra in cielo da parte
di Dio. La Fireze arntica, modello di pace,
e I'ideale di ogni cittä perfetta; i dolori e
le soffarenze patiti da Dante sono gli stes-
si che dovrä sopportare ogni ricercatore
di veritä, ogni assetato di giustizia. Dio e
bene supremo, infiniito; per colui che lo
perde, e naturale e giusto quindi che le

pene siano etenne. Dice Dainte:

«Bene e che sanza termine si doglia
chi, per amor di cosa che non duri,
ettemalmenie quello amor si spoglia»

(Par., XV, 10-12).

Ha detto bene lo Jenini nei commento al

canto ventiquattresimo del Paradiso, che

Dante e disoepolo, scolaro; e noi aggiun-

giamo che tale si rivela in tutto il Paradiso.
Se ndll'Inferno Dante e l'uamo della col-

lera e insieme ddlla paura, se nei Purga-
torio e osservatore, nei Paradiso e soprat-
tutto lo scolaro che asicolta e impara; ascol-

ta le profezie della sua vita futura, profezie
giä udite in parte nei due regni visitati.
Scrive il poeta:

«su per lo monte che l'anime cura
Purgatorio)

e discendendo nei mondo defunto
Inferno)

dette mi fuor di mia vita futura
parole gravi...» (Par., XVII, 20-23).

Farinata infatti g|li aveva detto:

«tu saprai quanto quell'arte pesa»
(Inf., X, 81)

e Brunetto Latini:

«Ma quello ingrato popolo maligno

ti si farä, per tuo ben far, nemico»
(Inf., XV, 61, 64)

e Vanni Fuoci

«st ch'ogni Bianco ne sarä feruto.
E detto I'ho perche doler ti debba»

(Inf., XXIV, 150-151).

Nei Purgatorio Corrado Malaspina conti-

nua le profezie:

«che cotesta cortese oppinione
ti fia chiavata in mezzo alia testa
con maggior chiavi che d'alirui sermone,
se corso di giudicio non s'arresta»

(Furg., VIII, 136-139)
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e piü drammatico ancora Oderisi:

«Piü non diro, e scuro so che parlo;
ma poco tempo andrä, che' tuoi vicini
faranno si che tu potrai chiosarlo»

(Purg., XI, 139-141).

Dante,

«Giü per lo mondo sanza fine amaro
e per lo monte del cui bei cacume

e poscia per lo ciel di lume in lume»
(Par., XVII, 112-115)

ha imparato cosa lo attende nalla vita.

«Tu proverai si come sa di sale
lo pane altrui, e come e duro calle
lo scendere e 'I salir per I'altrui scale»

(Par, XVII, 58-60).

«Si dirabbe che quello scendere e salire

per le altrui scale, cost scrive Giacalone nel
commento alia Commedia, quel sapore a-

maro del pane altrui, di cui Dante fata
esperienza nel suo esillio, sono non tanto
le testimonianze amare di questa sofferen-
za uimana, quanto l'esemplare testimonian-
za della veritä e della giuätizia che il poeta
si proponeva di esaltare».
Cacciaguida fu cittadino perfetto, devoto
a' suo signore

«Poi seguitai lo 'mperador Currado»
(Par, XV, 139).

Ma il suo sacrifieio non fu vano; dopo
aver combattuto per la fede, venne

«dal martirio a questa pace» (ivi, 148)

cioe la imorte ifu la sua liberazione dalle
sofferenze terrene e gl'i apri la porta del
riposo e della luce. Nella luminositä para-
disiaca Dante invaca l'aiuto del cieio in
favore del mondo «che mal vive» per po-
ter ristabilire 1'armonia tra 1'umano e il
divino, armonia iche fu distrutta dal pec-
cato.

«0 milizia del cid cu' io contemplo,
adora per color che sono in terra
tutti sviati dietro al malo essemplo!»

(Par, XVIII, 124-126).

O anime beate, che ora rivado, vi prego
per caloro ehe ,sono in terra, tuitti sviati
dietro al cattivo esempio dell papa e dei
religiosi, che itradisicono la giustizia divina.
E, in opposizione, l'esaltazione del'la
giustizia, «Diligite iustitiam qui liudicatis ter-
ram» (amate la giustizia, o giuidici del mondo).

Dante vuole dimositrare che Dio in-
nalza alia gloria celeste coloro che attua-
rono la giustizia sullla terfa. E la giustizia
e uno degli elemenlti fondamentali della
Divina Commedia: giustizia uimana e divina;

Dante si fa giudioe dei suoi concitta-
dini e dell'umanitä intera, attraverso i tre
regni, quasi ad anticipate il giuldizio finale
di Dio. Sentimenti di giustizia isono infatti
lo sdegno di Dante per 1'esilio sofferto, il
suo disprezzo par i ipootefiici e iin partico-
lare per Bonifacio VIII; contrari alia
giustizia sono la corruzione del mondo, il di-
sordine, il male di cui il monldo e pieno;
e alia restaurazione di questa giustizia u-
mana mira la dottrina politica di Dante.
E il concetto di giustizia si rifä a quello
di veritä, come ben afferma il Chimenz:
«L'esigenza della veritä fu pure nello spi-
rito di Dante altrattamto contemplativa, la
giustizia (lo e sul piano della vita attiva;
la veritä non e che giustizia nella sfera del-
l'intelletto, come la giustizia non e che
veritä nella sfera della volontä e dell'azione.
E Dante dastinö infatti i due sommi cieli
umani, di Giove e di Saturno, 'nel suo
Paradiso, appunto all'esadtazione, 'il primo
dellla giustizia, come la piü alta virtu della
vita attiva, e il secondo all'esaltazione della

piü alta virtü della vita contemplativa».
Simbolo di quest'ultima e Pier Damiani,
asceta esamplare in iterra, la cui vita tra-
soorsa in penitenza fu tutta al iservizio di
Dio. II suo ereimo, un tempo fertile cam-
po che rendeva anime al cielo, era, giä in
terra, simbolo del Parad'iso. Pier Damiani
infatti si uniformö in terra alia volontä di-
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vina, che e atto idi carkä e insieme e an-
che atto di libertä.
San Pier Damlani e San Benedetto fusti-
gheranno ora il lusso dei Ipastori degeneri,
degli eoclasiastici erranti dal retto cammino.

«La came de' mortdi e tanto blanda,
che giü non basta buon cominciamento
dal nascer delta querela al far la ghianda»

(Par., XXI, 85-87).

La natura uimana e coisi ddbole alle lusin-
ghe del senso, che giü in terra un buon
praposito non dura mal to; dura itanto tempo

quanito e quello che corre tea il nascere
della querela e il suo fruttificare. La frase
allude qui alia rapida dacadenza degli or-
dini imonastici, che si allon'tanaino dalla lo-
ro Regola.
E Dante vede ora tutto il suo distacco dal
monido, tultto 11 suo disprezzo:

«...e vidi questo gjlobo
tal, ch'io sorrisi del suo vil sembiante»

(Par., XXII, 134-135)

o ancora

«L'aiuola che ci fa tanto feroci» (ivi, 151).

Prima di peniatrare nella piü alta e divina
sifara celeste, il poeta da ancora quest'ul-
timo sguardo a'l'la terra, poiche essa non e

mai rinnegata interamenite, anzi, tultto ciö
che awiane ne'll'aldilä si rifarisice sempre
al dramma umano in questo mondo. E' su

quasita terra infatti che l'uomo puö essere

portatore di Cristo, della veritä, della giu-
stizia e della caritä, e cost prapairarsi all'a-
scesa verso il cielo, nella gloria di Dio.
La somiglianza della terra icol cielo conti-
nua: i beati sono paragonati a dei fiori
terrestri, in rm «bei giardino» (Par., XXIII,
71): «Quivi e la rosa» (ivi, 73) e «quivi
son li gigli» (ivi, 74); testimonianza questa
dei paragoini scritturali: tradizionale infatti
e nella lettaratura teligiasa i'l paragonare i
beati ai fiori, came si legge nell'Eoclesiasti-

co, XXXIX, 1749:

«et quasi rosa plantata super rivos aquarum
[fructificate.

Florete flores quasi lilium; et date odorem...»

(germogliate come rose che oroscono pres-
so i ruscelli e fiorite e sipandate il profu-
mo come i gigli).
Dante quasi, dopo iaver sperimantato l'in-
giustizia umana, si riifugia indlla giusitizia
divina; sale quella scala 'biblica, che e il
simbolo del lagame asistente tra il finito
e l'infinito. Par arrivarci oocorre lottare
cristiianamiente isu questa terra. Dante con-
cqpisce la santitä come combattimanto; e

San Francesco e San Domenico apparten-
gono all'esercito di Cristo nel imando. Pur-
troppo oolaro che dovrebbero essere tra-
mite tra la terra e il cielo, ^li eoclesiastici,
piegano verso il pacoato. I iconventi, un
tempo asilo di santitä, Sono diventati nido
di malvagi.

«Le mum che sotieno esser badia

fatte sono spelonche...»
(Par., XXII, 76-77).

L'imtmagine e chiaramente scrittura'le: «Do-
mus mea damus oratianis vacabitur; vas
autem facistis ilam spelunicam latronum»
(La mia casa sara chiamata casa della pre-
ghiera, e voi ne avete fatto una spdonca di
briganti) (Matteo, XXI, 13; Luoa, XIX, 46;
Isaia, LVI, 7 e Geramia, VII, 11). II
Petrarca scriverä nella sua celabre canzone
«Spirito gentil, che quelle membra reggi»
che i terdpli sono ormai colntaiminati «quasi
spelunca di ladron son fatti».
Dante, larrivato al cielo delle stelle fisse,
si trova ad una svolta decisiva del isuo viag-
gio; penetra ora nei misteri della fade, di-
staccandosi sampre piü dall'«aiuola che ci
fa tanto feroci». II pellagrino si prepara
a ringraziare e contemplare la Vargine Maria,

die lo ha salvato dal paocato attraverso
Beatrice.
Dante dunque subisce tre esami, isulla fede,
sulla speranza e sulla caritä; ad e discepolo
nientamano che dei tre apostoli piü impor-
tanti: Pietro, Giacamo e Giovanni. Scrive
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lo Jenni, nel suo comment» a! canto ven-
tiquattresimo: «Dante piü o meno autodi-
datta, che nella vita ha dovuto «solvere a

piü riprase il problema dela propria istru-
zione, cön una difficoltä pari soltanto alia
sua passione eooezionale e ostinata; questo
scolaro, in vari gruppi e scuole anche in
etä adulta, che negli ultimi anni di Ravenna
ha 'forse tenuto una specie d'insegnamento;
suscita con 'la fantasia giä nel canto XXIV
un ambiente, una situazione di dare e ave-
re tra maestro e disoepolo, al quale non po-
teva non essere molto sensibiile».

«Fede e sustanza di cose sperate
ed argumento delle non parventi,
e questa pare a me sua quidiiate»

(Par., XXIV, 64-66)

che non e altro che un ricalcare lo istile
scritturale. Paolo, mella lettera agli Ebrei,
XI, 1, dice: «est autem fides isparandiarum
substantia rerum, argumentum non appa-
rentium». E la formula paolina e cosl com-
mentata da Tommaso, Sumima theologica,
II-II, iv, 1: «Per hunc ergo modum di-
citur fides esse substantia rerum speranda-
rum: quia scilicet prima indhoatio rerum
sperandarum in nobis est per assensum fi-
dei, quae virtute oontinet omnas res spe-
randas».
Si dice che la fede e isoistanza di cose
sperate, periChe certamante ii prindpio fonda-
mentale idel'le nostre speranze e determi-
nato dal icanisentimento alia ifede, la quale
contiene per virtu tutte le cose da noi
sperate. Nessuno fu o sarä salvo senza la fede
in Cristo; questa e la dottrina della Chiesa
cattolica romana ed e pure la dottrina di
Dante.

«lo credo in uno Dio
solo ed ettemo, che tutto il del move,
non moto, con amore e con disio»

(Par, XXIV, 130-132).

L'esame sül'la fede e un'investkura impor-
tante e necessaria prima di entrare nella
visione beatifica. Nella Monarchia, III, xv,
7, Dante aveva parlato dei due fini cbe la

Provvidenza aveva posto davanti all'uomo
come mete da taggiungere, rispettivamente
in terra come felicitä terrena e in cielo
come beatiitudine eterna: «Duos igitur fines
Providentia ilia inaniarrabilis homini pro-
posuit intendendos: beatitudinem scilicet
huius vite, que in operatione proprie vir-
tutis consistit et per terrestrem paradisum
figuratur; et beatitudinem vite ecterne, que
consistit in fruitione divini aspectus ad quam
propria virtus asoendere non potest, nisi
lumine divino .adiuta, que per paradisum
eelestem intelligi datur». L'ineffahi'le
Provvidenza ha proposto quindi all'uomo due
fini a cui tendere: e cioe la beatitudine di
questa vita, che consiste nell'aperare se-
condo la propria virtu ed e raippresentata
dal paradiso terrestre, e la beatitudine della
vita aterna, che consiste nel godimento
della visione di Dio a cui la nostra virtu
non puö aspirare se non con l'aiuto della
luce divina, che ci e dato intendere nel
paradiso celeste. Alia seoonda si giunge at-
.traverso la fede, la speranza e la caritä;
«ad secundam vero per documenta spiri-
tualia... fidem spem scilicet et caritatem»
fivi, 8).
II discepolo Dante e un eroe come il maestro

San Pietro, per la sua missione di rin-
novamento dell'umanitä, di poeta reden-

tore del mondo. A conferma della teoria
maestro-allievo, sostenuta dallo Jenni, si

puö richiamare che tutto il viaggio di Dante

e fondato isu questo tapporto: Dante e

Virgilio, Dante e Stazio, Dante e Beatrice,

per non citare che le sue tre guide princi-
pali attraverso i tre regni dell'oltretomba.
La feide di Dante e incrollabile, come scri-

ve anche nel Convivio, II, viii, 16: «e io
cost credo, cost affermo e cost certo sono
ad altra vita migliore dopo questa passaire».
«La dichiarazione di Dante personaggio,
nella Commedia, si puö attribuire piena-
mente a Dante uomo, nel Convivio», come
afferma aincora lo Jenni.
La missione di Dante compendia in se sia
la missione di Enea, riguardante la felicitä
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terrena, sia quella di Paolo, riguardante la
beatitudine celeste. La Commedia e infatti

«'I poema sacro
al quale ha posto mano e cielo e terra»

(Par., XXV, 1-2).

Infatti la terra che ha condizionato l'anima,
e chiamata pur esisa alia gloria finale. L'uo-
mo, in vita, ama, odia, cade, si rialza, si

pente, si purifka ed e cosl degno di arri-
vare al cielo. Cosa ha visto Dante nel suo
viaggio? Dannati senza siperanza, penitenti
che sperano e finalmente quelli che possie-
dono Dio. Ma la piü grande di tutte le
virtu e la caritä, la sola esistente in Para-
dtso, perche Dio e caritä. La fade, la spe-
ranza e la caritä sono di questo mondo;
nell'aldilä, nell'Inferno non esistono piü;
i dannati sono puniti eternamente, appunto
perche hanno rinunciato a queste virtu
fonidamentali, dalle quali dipendono le al-

tre; il Purgatorio e soiprattutto 1'esaltazio-
ne della speranza, perche i penitenti non
posseggono ancora il loro Bene; nel Para-
diso resta solo la caritä, l'amore di Dio,
unko e somimo Bene. Infatti Dante, nei
cerchi dell'Inferno, nei suoi incontri, ha
vissuto i vizi umani; -nei gitotni del Purgatorio

gli errori e nei cieli del Paradiso i
meriti e le virtu: ora, al tarmine dell'iti-
nerario, assiste al trionfo di Cristo e della
Vergine Maria.
Quasi ad evidenziare questo percorso acci-
dentato di Dante, questi aiti e bassi, que-
sta eterna dialettica della terra e del cielo,
potremrno citare le undid invettive, che
troviamo nel Paradiso, alle quali corrispon-
dono naturalmente le undid ascese, dal pa-
radiso terrestre fino all'Bmpireo, attraver-
so i nove cieli; delle undiici invettive, la
prima, di Cunizza (IX) e 'l'ultima, di
Beatrice (XXVII) riguardano rispettivamente
la Marca Trevigiana e l'umanitä tutta; due,
di San Pier Daimiani, sono contro gli ere-
tici e i principi cristiiani (XXI); le altre
sette sono rivollte contro gli ecclasiasitici:
Folco di Marsiglia (IX) contro l'alto clero;
San Tommaso (X) contro i Domenicani;
San Bonaventura (XII) contro i France-

scani; San Pier Damiani (XXI) contro i
papi e i prelati; San Benedetto (XXII) contro

i Benedettini e San Pietro (XXVII)
conltro i pontefki.
Terminata l'invettiva, suibantra la preghie-
ra. Dante e ormai giunto al termine del

suo pellegrinaggio e puo contemplare Dio
con tutte le anime lassü riunite:

«Questo sicuro e gaudioso regno,
frequente in genie antica ed in novella,
viso e amore avea tutto ad un segno.

Oh trina luce, che 'n unica Stella

scintillando a lor vista si li appaga,
guarda qua giuso alia nostra proceüa!»

(Par., XXXI, 25-30).

II Ghiappelli cost commenta: «Quella gloria

che diversamente penetra e risplende

per l'universo e pei cieli, qui nell'Emipireo
rifulge immacolata e perfetta. Attratta daila
divina luce, come nelle figurazioni pittori-
che dei giotteschi, tutte le faoce dei santi
stanno converse ad un unico segno, tutte
insiame ed assorte nella visione ineffabile».
Dante ha fatto il suo itinerario dal tempo
all'eterno,

«io, che al divino dall'umano,
all'eterno dal tempo era venuto»

(Par., XXXI, 37-38).

E non va dimenticato che Dante scrive
quando il suo viaggio e ormai finito; ha

giä raggiunto la grazia della visione divina,
ha giä la conferma della sua missione re-
dentrice tra gli uomini. Non 'gli rimane che
vedere Maria, colei da cui parti la missione,

e per arrivare, introduce San Bernardo,
il simbolo della vita contemplativa, colui
che in terra nuitri per la Vergine una par-
ticolare devozione.
L'ultimo grande affrasco di Dante e gene-
rale; tutto e raachiuso: il peacato originale,
la passione, la ohiesa; le iperipezie, il itrion-
fo; gli errori degli uomini, la santitä di
alouni di essi. E quasi ad untre ancora que-
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sta dialettica tempo-eterno, terra-cielo, pec-
cato-grazia, l'incointro Eva-Maria, l'una rap-
presentante il peocato d'origine, 1'altra il
risanamento; Eva comincia la staria del-
l'uomo, Maria k rinascita per mezzo della
Redemzione.

II legame eternitä-temipo e maturato anche
nelle guide dantesche; Dante le ha infatti
disposte, prima in senso discendeirte (Ver-
gine-Lucia-Beatrice-Virgilio) e poi in senso
ascendente (Virgilio e Stazio-Matelda-Bea-
triee-San Bernardo-Vergine-Dio).
Dio e il termine assoluto:

«0 luce etterna che sola in te sidi,
sola t'vntendi, e da te mteHetia

e intendente te ami e arridi!»

(Par., XXXIII, 124-126).

Concludiamo con Danite, che nella lettera
a Can Grande della Scak dice: «E poiche,
giunto al principio o primo, cioe Dio, non
c'e null'al'tro che si possa ricercare oltre,
poidhe egli e l'alfa e l'amega, ossia il
principio e la fine, come ci iindica la visione
di Giovanni, il trattato termiina in Dio, che

e benedetto nei secoli dei secoli».
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