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IL PARADISO
DI DANTE ALIGHIERI

CANTO I.

---
ARGOMENTO

Tratta il nostro poeta in qUR.sto canto, come ef!,li asCese verso il pri

mo eielo; ed essenaogli nati aleuni dubbj, essi eli furono da Bea
trice dichiarati .

I

4

La gloria di eolui che tutto muove,
Per l' universo penetra, e risplende
In una parte piu, e meno alLrove.

Nel ciel che piit della sua luee prende
Fu' io, e vidi cose che ridire
Ne sa ne puo ql1al di Jassu discende:

.,

1 2 3 La gloria di colui ec. Per devenir Dante a giWlti6catlimeote
dire, cia che in appresso dice, che fu egli nel cielo che phi della di
viDa luee partecipa, premette che la gloria di colai eke tutto tnUOlIe,
d' Iddio, penetra e l'isplende hensl per I' ,miverso, cioo in ogni parte
dell' uni,erao, in cielo ed in terra ( giuna il detto «:lell' Eccleaiastico glo
ria Domini plenum est opus ejus) (a); ma che pero non ry~pleod' etla
dappertutto ugualmente. • II Signor Prof. Portirelli riporta qU\ accoacia
mente un pa880 di B~zio lih. 3.

o qui perpetua mundum ratione gahernas
Terraram, caeZiqUR. sator, qui tempus ab aevo
Ire jubes, stabilisque manens das cuneta moveri. N. E.

4 5 6 NeZ del, ehe piu della sua luce prende: nel delo empireo,
i1 quale, come sede creduto de' beati , pili di luce della divina gloria par
tecipa che non gli altri cieli 80tto di e880 , od altra cosa - F,,' per
fai apocope - e vidi cose eM ridire ee. ad imitaziooe di quel rife
rire di S. Paolo, rapporto aile case da lui in Paradiso vedute, audivit

(a) Cap. 4~

Tom. III. A



2 DEL PARADISO

7 Perche appressando se ai-suo disire
Nostro intelletto si profonda tanto,
Che retrola memoria non puo ire.

10 Veramente quant' io del regno santo
Nella mia mente potei far tesoro
Sara ora materia del mio canto.

13 0 buono Apollo all' ultimo Iavoro
Fammi del tllO valor SI fatto vaso,
Come dimandi a dar I' amato alloro.

arcana verba, quae non Licet homini loqui (a) - qual, per chi, 0

qualunqll.e (b). II rapporto che ha questo terzetto col precedente ne ob
hliga a intendere come se incominciasse questo colla particella or, 0 so
migliante , per ellissi taciuta.

7 Al suo disire. metonimia, per al sommo bene da lui desiderato.
8 Si profonda tanto, entra tanto addentro.
9 Chc retro la memoria ec. che non potendo al pari dell' iotelletto

internarsi la memoria, rimane addietro, e pereio non puo essa rift:rire
quanto I'intelletto vede .

10 Yeramente, dee qui valere, come iI Latino veruntamen, contutto
cia, e manen il Voeaholario della Crusea non dando a veram.ente altro
signifieato ehe di con verita , certamente. - regno santo, il regno
de' beati con Dio, supposto , com' ~ delto, nell' empireo .

11 Mente per memoria adopera il Poeta qui, ed altrove (c) - po
tei far tesoro ,. per potei adunare: metafora fondatll 6U I' esserc' il tesol'O
aduoamento di ricchezze. .

13 Apollo, Dio della poesia . • II huon Poggiali fa qui uno spiritual
~liloquio ci~: Ma qual convenienza , dira taluno, del ricorso ad un
falso Nume d' un Poeta Cristiano e per un argomento quale e questo,
per la. fede Cristiana s1 importante? Noi vorremmo poter trovar qw' in
Apollo una qualche intelligenza , ° spirito Angelico, a simile: rna il
contesto 1101 permette. Convien dunque anche qui condonare al cauivo
gusto del Dantesco secolo una tanta incongruenza. N. E.

14 Fammi del tuo valor si fauo vasO: riempimi della tua yirtu si
fattamente .

15 Come dimandi a dar I' arnato alloro: come tu 10 richiedi per dar
corolla d' alloro, aibero da te amato per Ie eonversione in quello della
diletta tna Dafoe (d). L' edizioni diverse dalla Nidobeatina ]eggono in
vece come dimanda dar I' amato alloro: ]a NidoJx.atina pero, oltre del

(Il) Cor. cap. U (b) Vedi Cioon. Parli•• 108 9 e 1('. Ce) Vedi , lra
gli altl'i luoghi, Inf. II 8 e III 132. Cd) Vedi Ovidio Mel. I 452.



CANTO I.,

16 Infino a qUI l' un giogo di Parnaso
Assai mi Cu : rna or con amendue
M' e uopo entrar nell' aringo rimaso.

lampante buon sensa. ha compagni, eziandio parecchi mss. veduti dagli
Accademici della Crusca e due altri della Biblioteca Corsini (a). • Dob
biamo aggiungere a questi I' autorit~ del COD. Cu., ed. anche del CAB
Tun. N. E.

16 17 18 Infino a qui I'un gioffO ee. A questa pRSSO chi degli espo
sitori ci dice dl piu e chi di meno, ma tutti in fine ci lasdano al
bujo. II Venturi se la sbriga' dicendo. che forse it Poeta per i due gio
GW intende la filosofia e teologia. Stendesi alquanto piu il Daniello;
ma 8010 a provare, che ha il monte Parnaso due s01llmita . Pill eli
tutti esleso e il comento del Landino, seguilo appuntino dal Vellutello.
Parnaso (dice) e monte in Beozia. O'IJ'I!ero in Focide, il quale e al
tissimo , ed ha dut! (JioShi , I' uno dedicato ad Apolline, e I'altro a Bac
co , il quale similmente [Jii antiehi volevaJlo esser Iddio de' poeti; on
de .(i coronavano ancora di edera , La quale e dedicata a Bacco . . .
questi due (Jioshi affirma Servio euere nominati Helicone e Citerone . . .'
E pare eM ponfJ4 (Dante) il Sf'ogo Citerone consacrato a Bacco per
le scienu inferiori .••.. etl HeLieone pO'lsa per La teoIOfP"a.

Ma qui, dich' io, non Iascia a noi il Poeta Ia briga di cercare qua
Ie cosa per amendue i gioghi intenda: facendod egli stesso hastanlemen
Ie chiaro capire, che pe'l secondo giogo, cbe abhisognagli per Ia pre
seale cantica, intende iJ di fresco invocato Apolline; e pe '1 primo. non
Dacca, che mai non ha egli invocalo, ma Ie Muse.

Ma '1m la morta poesia risurGa
o sante Muse. poicl,e 'IJOstro sono.
E qui Calliopea alquanto surGa (6) .

Solo locca a noi d' investigare su. di qual fondamento .separi Dante
Ie Muse da Apolline. e pongale su'l giogo dedicato a Bacco.

Compir~ adunque I'intelligeoza del presente passo cio che scrive
Probo al libro teno della Georgica di Virgilio 'IJ. 43. Cithaeron mons est
Beotiae. lbi arcana Liberi parris sacra celebrantu,. ttlrtio quoque anna,
quae trieteriea dieuntu,·. Existimatur autem Libel' esse cum Musis; et
ideo ex hedera fronde eius corona poetis tlatur .

Ritiene poi (v' aggiunteremo per ultimo) I' ajulo gi~ in addietro
invocato delle Muse, per essere queste credute I' anima, e .l'armonia del
le ceJesti sfere, aile quali e ora per passare; e cbiede io oltre I' RjutO'
d' Apolline, perche presideOIe delle' Muse, e moderatore universale di tutti
i Illmi celesti (c).

Nell' arinlJO rimaso, laconica metafora , in vece di dire, nell'im
presa difficile, che mi rimane, di descrivere il Paradiso.

(a) SegnBti 611 e 1265. (b) Purg. I 7 e $t'gg. (e) Vedi, lra gli .11·
lri, MaCl'obio In lomn. Scip. Jib. 2 cap. :5 e Natal Conti ill.1llt. lib. 7 cap. 1.5..

A :a



.( DEL PARADISO

19 Entra nel petto mio, e spira tue,
8i come quando Marsia traesti
·Della vagina delle membra sue.

:.12 0 divina virtu, se mi ti presti
Tanto, che l' ombra del beato regno
8egnata nel mio capo io manifesti,

25 Venir vedrami al tuo diletto legno ,
E coronarmi allor di quelle foglie,
Che la materia e tu mi farai degno;

28 8i rade volte, padre, se ne coglie,
Per trion.fare 0 Cesare, 0 poeta,

19 20 21 Spira tue ( per tu. -paragoge de'Toscani antichi) (a): man
da {uori.tu dal mio petto cOlal dolce suono - quando Mania ec.
<Juando vinto il $Iltiro Mar.ia (ch' ebbe I' ardimento di a6darti a chi so
nava meglio , 0 egli la cornamusa, 0 tu )8 cen ) 10 scorticasti vivo (b) .
Ed ~ veramente la pelle come la vagina, la guaina, il fodera, delle
membra.

:l2 23 24 Se TIIi ti presti, se mi ti comunichi, mi ti doni. S, mi
ti presti hanno voluto nena edizion sua leggere gli Accademici della Cru
au per l' autorita di soli quindici mlS. contro ad un ottantina d' altri
non solamente, ma contro Ie antiche edizioni, quanto veggo ,- tutle , e
contro al huon senso , il quale nchiede che 8ttaechi queato_ col segueote
terzetto., e rimovasi percio quel punto (ermo ch' eui Accademici vi han
no frammesso - I' omhra, l" adombramento, il diaegti.o - nel mio
capo. nella memoria mia. • Nel1." 24. il Con. CUT. sopprime -quell' io
avanti manifesti, ma gli Accademici ve I' tntrodwsero con I' autorita- di
varj testi, e ad ogni modo giovlI a togliere ogni equiv04:o .. N. -E.

25 26 27 YeJrami, sincope per l.'edraimi - dileUo It¥J11o, I' al
lora, per la conversiooe in quello di Dafne, ninfa amata da Apollo 
Che, vale qui delle quali (c) - la materia, per I'intrinaeca sua ec
eellenza - e tu. pc 'I tuo ajuto - mi farai, in veee di m, fare-:
I.e, lIeuma di numero-. "

~8 Padre, 0 padre_ Apollo. Pater propria omnium Deorum est epi-
tAeton dice Servio (tl). _ -

29 Per trionfaT'tt. per onorar del trionfo (e), per coronare 
Cesare, per ogni imperatore. VOLPI - 0 poeta. A prov. de) COSl\l-.

(a) Vedi '1 Vncabolario della CrusC'I alia voce tic. (b) VeJi Natal Conti
Mytl,. lib. 6 cap. 15. (e) Vedi Cinon. Par(ic. 44 5. (d) Citato dOl Roberto
Stefano nel TllesQur. lin,. Latin. 8rt. plll~r. (~) Vedi iI Vocaboluio dell.
~rulCl solto il verba trion{llre §. 2.



CAN T 0 I.

(Colpa e vergogna dell' umane voglie)
31 .Che partorir letizia in su la lieta

Delfica deita dovria la fronda
Penea, quando alcun di se asseta.

34 Poca favilla gran fiamm~ seconda:
Forse diretro a me con miglior voci
Si pregbera perche Cirra risponda.

37 Surge a mortali per diverse foci
La lucerna del mondo: rna da quella ,
Che quattro cerchi giugne con tre croci,

flO Con miglior corso, e con Migliore stella

5

me eli coronarsi d' aUoro imperatori e poeti ottimameate reca il Daniello
Ia testimonianza di Stazio CUI geminae florent vatumque dueumque eer
tati", laurus , e quella del Petrarca Arbor vittoriosa e trionfale, ono,.
d' imp~rQtori, e di poeti.

30 Colpa e versogna ec. vale quanto,8 no per eolpa, e disdoro
delle amane vOfJlie, tutte (inteDcli) al IIizio rivolte, ed affatto travia';;'
te dal sBntiero della virth.

31 3:A 33 ehe partorir ee. Costruzione. Che la fronda Penea <pa
tronimieo in vece di Dafnes , per essere Dafoe, la eonvertita in alloro,
81818 figlia del 6ume Peoeo (a) quando assetQ, invoglia, tJeuno di se,
1tea8a, dollria cota]e avvenimento per la sua rarezza partorire , cagiona
re, Letizia in su, alIa (b) tieta , beata, Delfiea deitli, intendi d' Apol-
10, perocdre in Delfo speeialmcnte venerato. .

34 POCtS favilla ee. Parlare ellittico , e come se detLo aveue: aeca
dendo perb tal vOlta ehe a picciola favilla eonsiegue grande jiamma .

35 36 Forse diretro a me ee. Forse dal mia esempio mossi altri pili
di me eloquenti pregheraooo perehe , aecio, rispc»ula Cirra (dull. aIle
radici del Pamaso divota d' Apollo, per 10 stesso Apollo): scriveodo eioo
dei poemi Caraono ]a stessa, solita a farsi da ogoi poeta , invocazione d.
me fatta.

37 al 42 Surge a'mortali Be. Luc~rna del mondo appella il Sole (e);
e coo 10 *880 traslativo stile col quale dicesi jJ Sole sbucare dall' oriz-

(a) Vedi i rnitologi. (b) In 'I' al senso d' allo adopera Dante nel Pur
salorio u in quel "erso 144. Tornale rid in IU l' usalo pianlo; ed altri
.imili esempj d' ahri acrillori ne arrecano a colal preposizione iI Cinonio e
il Vocabolario della Crusea. (e) Di cOlal. melaforica appellazione tJedi
( ammoniace il Volpi ) il Salvini II carte 183 della 2 Centuria de' s"oi Ji
Icor,i .Accatlemici .
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Esce congiunta, e la mondana cera
Pill. a suo modo tempera e suggella.

43 Fatto avea di IiI mane, e di qua sera
Tal foce quasi, e tuuo erala bianco
Quello emisperio, e l' altra parte nera,

zonte , appella diverse foci, ci~ sboccature diverse, Ie varie parti d' esso
orizzonte, onde il Sole in varj tempi sbucar suole - quella, che
quattro cerchi {f&'~rrne, congiunge insieme, can tre croci, il punto ci~

dell' orizzonte, ove s' intersecano con esso e tra essi tre altri massimi
circoIi della sfera, il zodiaco, l' equatore, e il coluro equinoziale. Nel
principia dell' Ariete, chiosa il Volpi, e della Libra, che sana i due
segni equinoziali, quauro cerchi della sfera, intersecandosi tra di lo
ro, vengono a formal' tre croci', Il coluro deCli equinozi viene a ta
t;liar I' equatore, e forma' una croce. II zodiaco tat;lia 10 stesso equa
tore, e ne forma un altra. L' orizzonte abbraccla it zodiaco, e jorma
la terza - con miglior corso, con corso cbe l-ende il giorno uguale
a tutti Ii ten-estri abitatori - can migliore stella. Sorgendo il Sole
nella medesima detta face tanto nell' equinozio di primavera, quand', l\
Bel principio, d' Ariete, quanto nell' equinozio autunoale, quand' il nel
principio di Libra, conviene can migliore 6tella intendere detto in vece
di con migUori stelle, colle stelle cioil d' Ariete, e di Libra, mit;liori
delle altre stelle, perciocehe pili vicine all' equatore: insepando Dante
nel Convito, che Ie stelle sana piu piene di virtU. quanta piu. sana pres
so a questa cercllio (a). ~ n POST1LL. Cur. simbolicamente spiega que
sto passo cosl: Vult dicere de sole justitiae scilicet de sratia Dei. qua
diversimode venit super homines hahente tres virtutes teolO(;icas, quae
figurantur per illas tres Cruces, quae crux est si~num Fidei, et Wente
quatuor Cardinales, quae figurantur per quatuor circulos, et tunc quis
hahet est hene dispositus ad recipiendam gratiam Dei. N, E. - e la
mondana cera piu a suo modo tempera e suggella , e , da' buom in
flussi delle campagne stelle ajutato il Sole, pib. a SllO modo, pili secon
do lua natura, la mondana cera, la mondana materia, penetra, e di
vaghe forme fa impressa.

43 44 45 Falla avea tal face ee. in vece di dire fatto aveva per tal
foce uscendo 'il Sale; come, per esempio, diremo Catto allagamento da
un canale, in v'ece di dirlo fatto dall' acqua pe '1 canale passata: sper.ie
di metonimia - quasi: limita questa particella solamente il di qua
sera , e non il di la mane; imperocch~ , come nel terzetto seguente. ae
cenna , era di Ill. alzato gill. il Sole, e peru mane affatto, e non quasi.
E bene cotal limitazione vi sta, percioccbe quantnnque Sill il piano dell'
i>rizzonte n0511"0 sensibile da quello degli antlpodi nostri distante I'intie-

(a) Tratt, 2 cap. 4.

(



CAN T 0 I.

1~6 Qu~ndo Beatrice in suI sinistro fianco
Vidi rivolta, e riguardar nel sole:
Aquila SI non gli s' affisse unquanco .

49 E SI come secondo raggio suole
Uscir del primo, e risalire insuso,
Pur come peregrin, che tornar vuole;

52 COSl dell' aUo suo, per gli occhi infuso
Nell'immagine mia, il mio si fece,
E fissi gli occhi a1 Sole oltre a nostr' uso .

7

ro diametro della terra, ~ nondimeno tanta la distanza del Sole dalla ter
ra , che svanendo, rapporto ad essa, la lunghezza del terrestre diametro,
meotre appena tramootato aU' occhio n08tro il Sole prosiegue ad illumi
nare l' alto dell' atmosfera D08tra, gia agli occhi degli antipodi dee il Sole
essere scoverto - nera per fosca. II Venturi cbiosa ch'era lti bianco
quello emisperio per I' alba: ma 8' era gill nato il Sole, e Beatrice ri
guardava in esso, come nel seguente terzetto dicesi , gill vi era 6nita e
l' alba, e I' aurora, e quanti mai distinguonsi· tempi anteriori al naseer
del Sole.

46 47 Su '1 sinistro fianeo viJi rivolta ce. Essendo iJ monte del Pur
gatorio antipodo a Gerusalemme (n), citta posta al di qua del tropico di
Cancro, doveva essere il monte al di la del tropico di Capricomo; e
coosegueotemeote come noi al di qua del tropico di Cancro stando volti
a Levante abbiamo il Sol nascente al Iato destro, cosl quella compagnia
posta al di 13 del trofico di Capricomo e volta a Levaote , doveva ave
re il Sole nasceote a Iato sinistro.

48 Aquila sl non ee. Dicuntur (serive S. Agostino) pulli aquilarum
a parentibus sic probari: patris scilicet ungue suspendi, et radl.'is Solis
opponi. Qui firme contemplatw fuerit filius agnoscitur: si acie palpi
taverit, tamquam adulterinus ab ungue Jimittitur (b) - rmquanco,
eel unquanche composti , di ce iI Cinonio, da unqua, eel anco, 0 anche,
quasi rnai a"cora ( 0 Inai finora); e I' accomptlo"narono gli scrittori sem
pre col tempo passato (c).

49 Al 54 E sl come ec. Vuol dire, che come il raggio diretto cagio
na il riflesso, cosl l' atto da lui veduto cbe faceva Beatrice di riguardar
nel Sole, mosselo a far egli pure 10 stesso. II raggio riflesso elegante
mente appella secondo; e per la circo6taoZR che al medesimo unisce di
risalire insuso, pur come pere~rin, clze pervenuto III dove vuol perve
nire, tornar vllole verso la patria, fa bastantemente iotendere, che pe '1

(a) Cant. IV 55 e aegg. (b) Tract. 36 io Joan. (c) Partie. 255 .,.•.
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55 Molto e lieito Iii, ehe qui non Ieee
Aile nostre virtu, meree del loco
Fatto per proprio dell' umana speee .

58 10 nol soffersi molto , ne si poco,
Ch'io nol vedessi sfavillar dinlorno,
Qual ferro che hollente esce del fuoco .

primo, 0 sia diretto rllggio, intende raggio venuto dal cielo, ci~ dill
Sole, a da altro celeste luminare. Chiosa i1 Vellutello parlar Dante di
raggio del Sole che scenda giu nell' acqua, 0 nello specehio. Ma io di
rei piuttosto nell' acqua 0 nella terra (che la terra pure i celesti raggi
'Vcrso il cielo riruanda; ne richiede il paragone cbe rimandili ordinata
mente), e lascierei da parte 10 specchio ; che tenendosi 10 specchio d' or
dinaria perpendicolarmente appeso, i raggi da alto vegtienti non fa risa
lire insuso, rna calarc ,in giuso - per gli ocelli infuso nell'immagi
ne mia, vale entrato pcr la via degli occhi alla mia immaginativa po
ten%a - nasIr' uso, per nostro potere .

55 Non Ieee. adopralo il Petrarca anche fuOl' di rima
Ne mi Ieee aseoltar chi non I'f1/Jiofla (a)

56 Nostre virtu: per nostre potenze. nostr~ forze.
57 Fatto per proprio ce. fatto apposta da Dio per abitazione propria

della spezie umana, e perO assai pin. confereotc al buon temperamento,
e vigore del nostro corpo, e delle nostre potenze. Parla di nuovo del
Paradiso terrestre, dove ritrovavasi allora. V£l'fTlIRI - speee per spe
cie , sincope in grazia della rima.

58 59 60 10 not sojfcrsi malto, lit: ee. II Landino e il Vellutello ,
i du.e soli, quanto veggo, che questa eapressione prendoDo a considera
re, intendono che non potesse Dante molto n lungo soffrire la vista del
Sole, rna che soffrissela nondimeno tanto di poter discemere ch~ sfavil
lava dintorno Qual ferro cite hollente esce del fuoco. A me perO e per
cic> che'l Poeta stesso ha detto Del terminllr del Purgatorio, d' esaere
uscito Puro e disposto a salir aUe stelle (6), e per quello aocora che
in questo medesimo canto avvisa, Molto e licito za, che. qui nOli Ie
ee (e), non pare che cotal patimeDto di vistll. possa qui ragionevolmente
supporsi: e m' appiglierei pin. ,·olentieri a intcndere che voglill. il Pocta
con tale espressioDe accennarci Del tempo stcsso e la grande velocita colla
quale veniva ellSO, senz' accorgersene, trasferito verso il cielo (d), e la
grande distanza del Sole dalla terra, onde alzavasi; e che nol soffersi
malto (molto, cioe, nol guardai) accenDi 'I veloce innalzarsi che faceva
yeno il Sole; e il ne sl poco indichi la distanza del Sole dalla terra tan
to grande che, per quanto fosse veloce il di lui ionalzamento, vi ahhi-

ea) Sonctto 76. (b) Canlo ultimo veno uhimo. (e) Verso 55. (tl) "e
di ". 91 e segg. riel pre.ente canlo.
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CANTO L

61 E di suhito parve giorno a giorno
Essere aggiunto, come quei che puote
Avesse'l del d' un altro Sole adm'no .

64 Beatrice tut18 nell' eterne ruote,
Fissa con gli occhi stava, ed io, In lei
Le luci fisse di lassu. rimote,

9

so~ava perO un tempo congruente per giungere a portata di scoprire Del.
Sole I. novitil ch' ~ per dire . - .ifavillar dintomo COT1&6 ec. sparge
re intorno faville in quella guisa che fa il ferro tratto bogliente dal Cuoco .

61 6~ 63 E di subito ec. Questo (dice il Venturi), che' a Dante
sernbrau un nuovo Sole, era In Luna veduta da vicino. Della Luna
pero pari. il Poeta nel seguente canto (a) in maniera di Carne chilll'a
meute capite che allora solamente, e non prima, gli venisse que! pia
aeta a vista. n Vel1utello, che al presente passo non cerca altro selllO
che I' Rllegorico (nulla ci~ di pin di quelIo ch' altri comentaton fanno).
Della elescrizione del Paradiso, che a ~esta cantica premette, dice che
Ia prima salita di Dante verso il Para 'so fosse fino al concavo de 'A
sferA del fUfJCO., e non fino al cielo del It--J.,una, C01Tl6 altri hAnno det
ta. NOD lIggiuogendo esso pero di tale sua asserziooe aItra prova, Ia COR-

validerem noi colle tre seguenti osservuioni • '
I. Che iI Poeta di Catti riconosce cotale sfera del fuoeo sotto i1 ciel

della Luna, Del verso 115. del presente canto, ove deel' istinti divioi
dati aile C08C parlando

Questi (dice) ne porta il fuoco in ver Luna .
II. Perche non ad altro meglio che A cotale sfera adattare 81 pea

SODO i tre versi pur del presente canto 19' e segg.
Parvemi tarlto allor del cielo acceso

DallA fiamTna del Sol , che pioCgia 0 fiume
ugo non fece mai tanto disteso.

III. Perch~ nel presente canto altresl nei tre versi 91. e segs.
Tu non se' in terra, sJ come tu credi,

Ma folgore fucsendo il proprio silo ~

Non corse come tu, ch' ad esso riedi:
non si pu6 bene in ahra maniera Ilpiegare. quel ch' ad esso riedi se non,
inteso riedi delto in grazia della rima per sali, chiosando che movesseai
Dante verso Ia sfera stessa del Cuoco, ond' e appunto sistema del Poe
ta (b) che i {ulmini caschino.

Come quei • che puote ec. 0 assoIutamente quei , che prcott!: per aDto
DomASia dice in luogo d'lddio , perocche il solo che di propria virtU.
PUOte; ovvero per ellissi parla coal in vece di dire, come se quel, che
puote adornare il cielo d' un -altro Sole, avesselo di fauo adornato.

64 65 66 Beatrice tUUa, totalmente - eteme ruote appella i cieli

(0) Ver•• 25 e segg. (f.,) Vedi Purg.1ulI 109. e .ess. e quell. Dota.
Tom. III. B
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67 Nel suo aspetto tal dentro mi fei, '
Qual si fe Glauco nel gustar dell' erha
Che 'I fe consorto in mar degli altri Dei.

70 Trasumanar significar per verba
Non si porria; pero l' esempio basti
A cui espcl'ienza grazia serba.

perocehe ineorruttibili e sempre in giro - ed io , in lei Ie luei fisse ee.
Leggendo l' Aldina ed aleune a quella posteriori edizioni (a) ed io in lei
Ie luei. fissi, gli Aeeademiei della Crusea, per l' autorita di quasi tutti i
manoseritti d.a essi eonfrontati, hanno nel Ioro testo in veee seritto ed
io in lei Ie luei fisse , postillandovi in margine Per maggiore autorita,
e perehe pare meglio corrispondere a quel di sopra, ed esprimere con
piu maW'ificenza , unica , e chiarezza . .

All' autontn de'manosentti veduti dagli Accademici aggiungendosi
quelln della Nidoheatina , d' altre antiche edizioni (b) , e di tutti i ma
llosentti della Corsiniana ammetto io vie piu volentieri cotal variante le
zion~: rna non perC> tanto percM pare meglio corrispondere a quel di
sopra, quanto perehe puC> in cotal modo elegantemente attaccar questo
col terzetto di sotto; intendendo cioe che Ie parole in lei Ie luci jisse
di lassu rimote sieno una interiezione, e come se scritto fosse ed -io (in
lei fisse avendo Ie luci rimote (e) di lassa, rimosse, ntirate dal Sole,
a cui disse nel v. 54. di averle direlte) nel suo aspeuo ec.

67 Nel suo aspeuo: nel per al, come trovasi adoprato in per a (d).
68 69 Qual si fe Glauco ee. Glauco 6gliuolo di Polibo, pescatore

nell' isola Euhea. Costui avendo una volta posati sovra un prato i pesci
presi , e "eggendoli all' improviso risaltar in mare; desideroso di saper la
cagione di cio, diedeai a mangiar dell' erhe, nelle quali erano giaciuti i
pesci . Non si toslo ehhe cio fatto, che non potendo piu vivere in ter
ra, gettossi anch' esso nel mare, e quivi fu cangiato in un Dio marino.
Vedi Ovidio nel .3. delle Trasform. (e). VOLPI Vuol dire che peE' mi
rare in Beatrice divinizzossi - consorto , compagno .

70 71 72 Trasumanar , e trasumanare ( spiega il Vocaholario della
Crusca ), pas.fare dall' umanita a Grado di natura piu alto. Costruzio
Be. Non si poria, non 5i potrebhe (f) per verba, per parole, signifi
t:are , dar 8 capire, frasumanare (Iasciato I' articolo) il trasnmanare.
Per yerba sono voei latine, chi05a i1 Volpi, e parole IAtine prette
ehiosa il Venturi. Trovando noi perc> verba e yerbi per parola e parole

(n) Vedi per cagion d' esempio quelJedi Venezia 1568 e 1!i78. (h) Ve
di l' edizione di Foligno 1472. (e) Cosl in veee di remote If'ggo con parec
chi mil. (d) Cinon. Partie. 1~8 3. (e) Ver•• 931 e 'f'gg. (f) Vedi Ma
sLrofini TCQria, e Pro'pello de' verbi Italiani lollo il nrbo pOlere D, 19-
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73 S' io era sol di me quel che creasti
Novellamente, amor che '1 ciel governi,
Tn 'I sai , che col tuo lume mi levasti.

esseni anticamente in versi ed in prosa adoprato da parecchi (a), Doa
che da1 soayissimo Lodovico, e trovando in oltre scntto da Fra Jacopone

o mia vita maladeua,

Che spreub 'esci e statuti,
E di Dio Ie sante verha t (6)

credo io perciO che verhi e verha italianamente si dicessero , come ai
dicono peceati e peccata, corni e C017Ul, sacchi e sacca ec.; eel ho pel'
que.to motivo toIto il carattere corsivo, col quale I' edizioni moderne
hanno VolllW che Ie parole per verba , come Latine, dalle altre si di
ttinguesaero . - pero I' esempio ec. ellissi il di cui pieno sarebbe : perc,
basti per ora I' esmapio di Glauco; CM la sola esperienza, a chi la di-
'f1ina grtUia concederalla , potra farlo chiaraml!Jnte capire. .

"} 3 74 75 s' io era sol ec. Se io era di me, non gil pio quel ch' era
prima , COD totte I' umane miserie addosso, ma solamente queHo, in cbe
di nuovo per tua virtu era trufonnato, trasumanato con inestimabil vaD.
taggio ec. Cosl i1 Venturi, segu.endo il sentimento, quanto vegge, comn
ne degli a1tri interpreti. Mio aentimento perU , ben cia cotale diverso, 6
che voglia qui Dante dime 10 stesso che disse S. Paolo parlando del saG
rapimento aI tena cielo, sive in corpore nescio , sive e:rtra .corpw nescio.
Deus scit (c); cbe voglia ci~ esprimersi dubbioso se Cosse ivi solamente
coil' anima, quella porzione dell' uomo che illtende (d) per nuove ripeea..;
te azioni crearsi da Dio di mana in mano cke I' uomO si genera;· ovve
1'0 Ie coil' anima fosse anehe iI corpo; quello che non di materia novel
lameote, ma dal principio del Mondo creata si compona. Ecco la C08tnl

zione mia. Amore. Dio, clae B011erni'l Cielo, tu ahe col tuo lume mi
161JQ.Sti , m' inDalzaati fin lasso. il sai se io era solo que.llo , .olamente
quella pal'te, che di me creasti novellamente, se io era solo anima.
Veeli iI medesimo dubbio toccato anche nel canto seg. ..,. 3,... E vera
mente mirabile. ehe il P. Lombardi senza aver contczza del COD. CU. e
del suo antico Pestillatorc (contro la eomune degli altri interpreti) ab
bia fatto la presente ehiosa tanto a quella concorde. Ecco quanto si leg
ge nel detto prezioso COD. Cu. Oltre la nota interlineare su lR parol.
quel: scilicet anima, e su I' altta amor: 0 Dew, ,·i ~ la seguente sloe
sa marginale: quasi diceret: si eram ibi corporaliter vel cum anima ttlll
tum, tu Deus seis. qui me Iwasti: alludendo verbis Apostoli diGYm
tis : si spiritu, vel corpore nescio, Deus scit. N. E.

(a) Vedi 'I Vocabolario della Cru.ca. (b) Cit. nel Vocabol. dena Crusea
alia voce 'Verba. (e) 2 ael Corinth. 12. (el) Vedi nante nel c. xxv del Purg.
'1.1. 72. ove spirito n"ovo percib appella l' anima che iDfonde Dio DeU' orga
Dia&llto uman feto.

B 2
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76 Quando la ruola, che tu sempiterni
Desidera to, a se mi feee atteso
Con l' armonia che ternperi , e discern i ,

79 Parvemi tanto allor del cielo acceso
Dalla fiarnma del Sol, che pioggia 0 fiume
Lago non fece mai tanto disteso.

76 77 78 La ruott&, pe '1 rotare , l5irare, intendi, de' cieli - clUJ
tu sempiterni desiderata, che tu colI' essere desiderato rendi sempite'rno.
fai essere perpetuo. Tra gli espositori il solo Daniello toccando giusta
mente nel segno , riferisce Ia sentenza di Platone che i cieli si mlW'Von
sempre cercando l' anima del mondo, ehe essi tanto di ritrovare clisia
no, perche non e in luo(;O determinato, ma sparsa per tutto: la quale
anima del Mondo 110n e altro ehe lddio. Senza pero dilungar.i dagIi
scritti del medesimo nostro poeta, egli nel suo Convito dice essere sen
tenza de' cattolici, che sopra tutti i cieli sia I' empireo, cielo immobile,
e luol5o di qrMfUa somma Deita; ehe st! sola eompiutamente 'lJede; eel
essere il medesimo cagione al cieIo, ch' ~ lOtto di eslO, appellato il pri
mo mohile, che muovasi velocissimamente, per 10 fer'lJentissimo appetito,
che ha ducuna parte di questo di unirsi a ciascuna parte di quello (a).
- a se mi feee atleso, fere cbe togliendo 10 aguardo mio da Beatri
ce 10 aflissassi alIa deua roota, al cielo - can l' armoni" , ehe ee.
Risultando I' armonia dalla varieta e giuata proporzione de' tuooi, ahbiso-.
coa percio, che si discernano, si scompartano, e si temperino, 8i ac
eomodioo alIa giusta proporzione i tuoni: e per metonimia dice il Poeta
colal discernimento, e temperamento dell' armooia io vece di asserirlo dei
tnoni . Produrre i deli ne' Ioro movimenti un dolce ed armonico luono
la fu sentenza di Platooe, ammessa anche da Cicerone (h) .

. 79 80 81 Par·vemi tanto ee. Quanto la di lui vista estendensi vede
VR ..dappertutto it cicIo acceso: vedeva ci~ la sopraddetta sfera del Cuo
co. \ Questa (toma il Venturi a dire qui) era la luna IIeduta di 11 mal
ta da vicino, diseernendosi malta hene che la l'Jce 1Jenilla in lei dal
S()le. Mao della Luna (ripeto io pllre) parlerA Dante nel canto seguente
come di cOsa non prima d' allora veduta: rna aoche I' accensione deUa
sfera del Cuoco suppone Dante cagionarsi dallo sfavillare,· com' esso vi
de , il Sole intomo qual ferro ehe hollente esce del fuoco: mil 10 ates
110 cielo dice qui Dante acceso , e non un corpo dal cielo distinto, co
me bene dal cielo distingue la Luna nel seguente canto: ma Dante 6
nalmente, accostandosi a quell' acceao cielo dice di accostarsi al silo onde

(a) Vedi 'I tratt. 2 cap. 4. (b) V~di iI Somnium ScipionU I e I. chio.a
ehe vi fa Macrobio, nc' primi eapi del libro 2.



CANTO L

82 La novita del suono, -e '1 grande lume
Di lor cagion m' accesero un disio
l\'Iai non sentito di cotanto acume.

85 Ond' ella, che vedea me si com' io ,
Ad acquetarmi r animo commosso,
Pria ch' io a di,mandar, la hocca aprlo:

88 E comincio: tu stesso ti rai grosso
Col fals~ immaginar, si che non vedi
Cio che vedresti , se l' avessi scosso.

9 [ Tu non se'in terra si come tu credi :
Ma folgore, fuggendo'l proprio sito,
Non corse come tu, ch' ad esso riedi.

lugge il fulmine (a); che non dal cielo della Luna, ma dalla sfera del
fuoco fa egli discendere (b) .

83 Dislo tli lor cagion: elissi, in vece di dislo di sapere tli lor ca-
Gione.

84 .Acume, per stimolo, ansieta.
85 SI com' io, intenQi , vedeva me stesso .
86 Commosso. agitato dal deaiderio di aapere Ie cagioni delle nuove

eose.
88 Grosso. per sciacca. soft'o.
90 Se I' avessi scosso. Ie if falso immaginare avessi deposto.
92 FoiGore fUfIlJe.ndo i1 proprio sito: scendendo doe dalla creduta afe-

ra del fuoeo (c). luogo proprio' del fnoeo e del fulmine.
93 Ad. esso Tiedi. II verbo redire , come gil ho di 80pra avvisato

dee qui in grazia della rima ed in contl'apposto a fuggire (detto del ful
mine) intendersi adoprato in luogo di salire, 0 di avvicinarsi. Adunque
ad esso rietli vale il medesimo cbe sali tu al medesimo sito , alia me
tksima ifera del fuoco, che il fulmine a terra scagliandosi ahbando
na. Viene cosl a cessare il bisogno di capire col Venturi che.fufJGir fol
sore il proprio sito vaglia quanto fufJGire dol cielo.; e che, conaeguen
temente, diea Dante ad esso riedi in vece di al cielo rit.orni, valendoai
ancb' egli della fantasia poetica, forse nota da quell' errore d' Orise1U:
troppo Platonico. che I' anime umane create tUlte dol principia del mo1&
flo ahitassero in cielo e nelle stelle .

(Q) V,.ui 92 e 93. del pre.ente canto. (~) Vedi Purg. UXII 109 e seSS.
e qllella Dola. (c) Vedi I. nota al canto UIUl del Purge tI. 1"9'
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S' io fui del primo dubbio disvestito,
Per Ie sorrise parolette brevi,
Dentro ad un nnovo piu fui irretito :

E dissi: giil contento requievi
Di grarlde ammirazion; ma ora ammiro
Com' io trascenda questi corpi lievi.

Ond' ella, appresso d' un pio sospiro,
Gli occhi drizzo ver me con quel sembiante,
Che madre fa sopra figliuol deliro:

E comincio, Ie cose tutte quante

94 s' io fui vale quanto essendo io - disvestito, per sciolto, li
herato .

95 Per Ie sorrise parolette brevi : per la breve {attami risposta • ac
compagnata da un sorriso.

96 Dentro ad un nuovo , intendi , dubbio (dentro a un , l' edizioni
diverse daIla Nidob.) - irretito, inviluppato, intrigato. VOLPI.

91 Requif!Vi di grande ammirazion, requiai, cessai dallo stupore gran
de che Ie predette novita mi cagionarono.

Requievi (chiosa il Venturi) per requiai, da requiare, can de
sinen;;a Latina non ricevuta dalla Crltsca.

Requievi (nsponrle al Venturi il Rosa Morando) , giac('he si dee
discendere ai primi rudimenti della Grammatica, viene dal verbo re9uie
scere , ed e pura voce Latina. Se si fosse detto requiavi, oh alJora 81 che
poteasi aS8erire Dante can desinenza Latina nverlo U53tO da relf.uiare. Fa
meraviglia, cbe il comentatore ignori cio che i fanciulJi non Jgnorano .

Per giustificazione poi di cotal mistione di linguaggi, agli esempj
d' altri Italiani , divisati gia dal Volpi 31 Canto I. dell' Inf. v. 65. v' ag
giunge qul il Rosa il costume pur de'Latini d'inserire ne'loro compo-
Ilimenti voei Greche . -

99 Com' io trascenda questi corpi lievi. Accenna la sfera den' aria e
del fuOco,. Bopra ·delle quali , salendo al cieJo, doveva innalzars~: e non
intende come, eS8endo I' aria e il fuoco 0 positivamente Jeggieri, 0 cer
tamente pin leggieri del di Jui corpo, potess' egli, contro Ie fisiche leg
gi, lIoUevarsi· al di sopra di queJIi.

J02 Deliro, che vaneggia, fuor di senno: voce Latina. VENTURI. Ma
8e non vogliam dire Lanne stllfJido , auanito, iraconJo , e cento mille
.aItre voei simili ane Latine., non dovrem dire voce Latina neppur deli
ro: imperocch~ siccome queUe cosl questa troppo dogl'Itliliaoi scrittori
in verso e in prosa trovasi adoprata (a).

(a) Vedi 'I Vocabolarlo della Cnuca.
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Hann' ordine tra loro; e questo e forma",
Che l' universo a Dio fa sirnigliante .

106 Qui veggion l' aite creature l' orrna
Dell' eterno valore, il .quale e fine,
Al quale e fatla la toccata norma.

109 Nell' ordine, ch'io dico, sono acclinc
Tutte nature, per diverse sorti
Piu al principio loro e men vicine:

11~ Onde si muovono a diversi porti
Per 10 gran mar dell' essere, e ciascuna
Con istinto a lei dato che la porti;

104 105 E questo e forma, ehe l'lmiverso ec. e quest' ordine ~ queI
10 che dona all' univeno forma di unill!, e percio di somiglianza a Dio.

106 107 108 Qui, in quest' ordine, l' alte creature, Ie creature eli
ragion dotate, veggiono l' orma, il segnale, tlell' eterno valore, dell' eter
na infinita sapienza e potenza di Dio, it '/uale efine, al quale, per cui,
e fatta la toccata norma, il divisato ordine, che banno tra Ioro tatte
quante Ie eose. Iddio (dice qul ottimamente il Landino) e fine d' ogni
COy ; perch~ ogni cosa J siccome ha principio da lui J COil a lui Ii ri
~~. "

109 Accline (chiosa il Venturi) voce antica, dice Ill. Crusea,' e po
Isa dire ancora. antichissima, p-rche v' era a. i tempi di PacuYio, e di.
Nonnio.

Che "Ia voce acelino (risponde il Rosa Morando) sia chiamata 'VOce
antica dalla CruseR, ~ pretta immaginazion del comentatore ~ ma se fosse
anche vero, l' oPPosizione non resterebbe per questo d' esser puerile e
ridicola . Gran fatto, che per questa benedetta Crusca ai debba sempre
parlare di frivolezze.

Acclino, che propriamente significa piegato e pendente, s' usa qui
per inclinato e propenso, con quella traslazione stessa, con che' diSse
Orazio

Acclinis falsis animu$ (a) .
11 resto, che qui 'I Rosa dottamente soggiunge J vedilo riferito in

principio dell' opera, sotto il titolo Dello $tile di Dante, elogio ee.
1 10 11 1 Per diverse sorti piu al principio ec. pe '1 vario loro assor

timento, per Ia variante Ioro essenza , alcune piu somiglianti a Dio J al-
tre meno. .

112 1 13 114 Onde queste nature si muovono a diversi porti, a varj

(0) Lib. 2 sat. 2.
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115 Questi ne porta '1 fuoco inver la Luna:
Questi ne' cuor mortali e permotore :
Questi la terra in se stringe ed aduna.

fini: e per aver delto porti, soggiunge per 10 gran mar dell' essere; e
ciaseuna si muove con istinto naturale, concedutole a fine d'csser portata
al suo fine. DANIELLO.

115 Questi I cio«\ questo naturale istinto, ne porta il fuoco in verla
una, cio«\ alia propria sfera gill detta , da Dante e da tutta la filosofia

. de' di lui tempi ammessa 80pra dell' aria.
116 Questi ne' euor mortali e permotore. Coslla NidobeatiDll. e I' edi

zione di Foligno 147:1. e fluattro mss. delJa biblioteca Corsini (a) meglio
che non Ieggano tutte l' altre edizioui promotore. II Landino, e tutti gli
espositori dopo di lui, qualltunqtte diseordi nello intendere pe' cuor mor
tali, chi I' uman cuore, e chi quello de' bruti, convengono poi nello
spiegare pel mota in essi cagionato, non un mota reale, ma metaforieo,
un eceitamento d' inclinazioni . Ma , oltre cbe la non sembra questa per
cotale senlimeuto Ull' espressione bastevole; come poi bene a'movimenti
realmente tali, dei quali si parla qui (e del sollevarsi del fuoco verso
il eielo , e del cadere e adunarsi· della terra alIa terra) mischierebbesi e
metterebbesi di mezzo un movimento affatto nietaforieo r Maino : meglio
l' intende il comentatore della Nidobeatina nostra, parlarsi qui del prin
cipia di vita d' ogni animale, eio«\ del maraviglioso reale movimento del
euore; ehe, quantunque non nella specifieata maniera dell' Harvco, fu
sempre mai conosciuto (b), e riputato tra i maravigliolli effetti che nel
mondo abbiamo (c): e percio dal Latino perrnovere, che importa vehe
menter movere (d), meglio cotale istinto dices! n.e' cuor mortali permo
tore, che non direbbesi promotore dal Latino promovere, che signifiea
ultra movere (e). Vero e chc permotore non trovasi da altri adoprato:
rna e altresi vero che promotore l' adoperano altri in significato al caso
non confacevoIe: ed ~ meglio che resti adoprato solamente dal poeta no
stro un .termine atto J che uno malamente accomunato. il Nel COD. C.lS.
non solo si Jegge egualmente permotore, ma nel seguente verso. Questi
La terra in se ee.a Postillatore, quasi prevenendo Ie teorie Neutoniane,
aggiunge: idest eonglutinat in gLobum , et pendulo sustinet. N. E.

117 Quasi La terra Be. questo istinto, che noi appelliamo gravi ta ,
fa che tutte Ie lerrestri pal·ti intomo al comun centro s' ammucchino .

(a) Segnali 6<>9 610 e 1217 1265. (b) Vt'ggasi Harveo nel prot'mio alia
sua esercilazione De mol" cordi. et "angllin;s. (c) Vedi, tra gli ah. i l"raoa
atorio • citato dall' Han'eo liel capo I dell' t'liercitazione luddetla. ' (d) Vedi
Roberto Stefano nel ThesQurus linsuae Lali/lllt!. (e) Vedi 'I medesimo Ro
.J*rto Stefano •
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118 Ne pur Ie creature, che son fiJore
D' intelligenzia, quest' arco saetta ,
Ma queUe, ch'hanno intelletto ~d amore :

J: 2 I La providenzia, che cotanto assetta,
Del suo lume fa 'I ciel sempre quieto,
Nel qual si volge quel ch' ha maggior fretta:

1 ~4 Ed ora n, com' a sito decreto,
Ceo' porta la virtu di quella corda
Che cic> che scocca drjzza in segno lieto.

127 Vero e, che come forma non s' accorda
Molte fiate ana 'ntenzion dell' arte ,
Perche a risponder la materia e sorda;

130 Cosl. da questo corso si diparte
Talor la creatura, ch' ha podere
Di piegar, COSI pinta, in altra parte;

1~
I .

1 18 1 19 FlIOre. d' intellifJ'"lsia , catacresi, per prive d'intelligensa
- quest' arco saeU4, per quest' o"dine tocca; espressione metuforica
allwiva , probabilmente, aile amoroae inclinazioni , che secondo Ie lavole
I' areo di Cupido saettando insinua.

1~ 1 Che cotanto assetta, ordina, intendi Ie dette cose tutte quante .
U2 123 Del suo lume, del suo divino splendore - fa sempre

quieto, fa sempre essere contento, e percio quieto - il ciel , nel qual
si 'VOlge quel, eh'14 ee. il cielo empireo, sotto e dentro del quaJe si
aggira il primo mobile, (a), quello che, movendo seco in ugual tempo
gli altri deli sotto di se, vien esso nella maggiore sua circonferenza a
muoverai con malJGior fretta .
. 124 n, al medesimo cielo empireo - deereto, per deeretato.

125 Cen' porta ee. ci spinge e porta la virtu di quell' ordine, e utin
to dice corda per continuare la metafora dell' arco. V EllITURl •

126 Che cia elze scoeea ee. che tutto cio che muove, l'indirizzaal
.uo fine conveniente, in cui goda la sua quiete. VBNTUII.I •

127 al 1 h Yero e, ehe ee. Intendendo che tale istinto verso il cielo
dato sia a tutti gli uomini, viene a dichiarare come non 08tente molti
uomini vadano in perdizione; e dice cio accadere pe 'I mal uso della Ii
berta dataci da Dio,. per cui resiatiamo al divino iatinto: in qu.ella gui-

(a) Vedi 1. chioll .1 tI. 76 e .e!!.

Tom. III. C
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133 E 51, come veder si' POQ cadere
Fuoco di nube, se 1'impelo primo
A terra e torto da falso piacere.

136 Non dei piu ammirar, se bene stimo,
Lo tuo salir, se non come d' un rivo,
Se d' alto monte scende giuso ad imo ..

sa che molte fiate la materia cattiva fa che la forma, che si vorrebbe
m e:;sn dall' artefice, non corrisponda alIa di lui intenzione. PercM a
in vece del duro perch' a, che leggono tutte l' OOiziooi, inserisco io,
senz' altroode cercare antoritll, per ]a 50]a di un aotichissimo manoscritto
in pergamen. dalla incomparabile gentilezza de]t Emineotissimo Signor Car
dinal Garampi pe'miei confronti, non ha graJ\atempo, favoritomi: I' uoi
co, tra i moltissimi veduti dagli Accademici della Crusca e da me, in
cui ho il contento di rinvenire confermata la importantissima lezione
della Nidobeatioa di Livia in vece di Lino. Inf. IV. 141.. .

133 134 135 E sl, come veae ec. Questa e in principio del v. 133.
giudica il Venturi: part;cella del verso riempitl'1.,a, al selltimento im
portuna.

Questa superfluita perc> ed importunita apparir doveva al Venturi,
e ad ogtii altro per via del punto fermo, ch' el'a posto nel fine del pre
cedente terzetto ; che io percio senza verono scrupolo ho levato, e po
sto in vece nel fondo del terzetto presente. Ma nOD tanto per riguardo
alIa pnrticella e ho io tolto quel punto fermo , quanto per riguardo a
cio che siegue se I' impeto primo a terra e torto aa falso piatere; pez
zo che non PUQ a880]utamente legare co] cadere del fuoco, ma che dee
necessariamente connettere eol dipartirsi la creatura libera dal corso da
Dio ordinatole, come precedentemente ~ detto.

Ecco dunque come senza quel punto face' io Ia costruzione. Cod
talor La creatura, che cod pinta, stimo]ata , ha podere th' pi6fJare in
altra parte, se da falso piace.re e torlo a terra l'impeto primo, datole
da Dio verso al Cie]o, si aiparte aa questa corso; e sl , e in quel mo
do , come si pub veaer {uoco ai nuhe cadere: esso pure, intendi , con
tro I' istinto sno nnturll]e che ha inver La h.lna verso I 15. .

136 137 138 Non de; piu ammirar t'C. Essendo (eccoli I'.mico Ven
turi) questo nn salire poetico e fanlastico , potra deporsene ogni ammi
razione : per altro £oor di poesia 5Rrebbe VRno 10 sperare, che i nostri
corpi sa]iranno all' empireQ per 'Virtu di questo istinto; dmrendosi cio spe
rare per quel che dice S. Paolo t. Cor. 15. Semillatw' in injirmitate,
jurget in virtute; eire con qnella· soprannaturale agilitll , di cni saranno
dotati i corpi degli eletti nella resurrezione, come insegna la dottrina
Cristiana .

Tanto pero t\ lontano questo salire dall' opporsi alIa Cristiana dot
trina, che anzi si uniforma a quel cristianesimo principio-, che I' uomo
(ani~ e corpo) fu da Dio ereato pe 'I cicIo; e non per I. lerra, se
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139 Maraviglia sarehbe in te, se privo
D' impe~imenlo giu ti fossi assiso,
Com' a terra quieto fuoco vivo.

Quinci rivolse inver 10 cielo il viso .

nOD in quanto serviase questa al cielo come di scala. Nt\ S. Paolo ci
speci6ca , cbe la virtU, che avranno i corpi degli. -eletti dopo la risur
rezione, abbia a consistere in una nuova positila qualitll piuttosto cbe
nel toglimento della gravitA; dana quale essendo, come ora dir~, Dante
libero, ouiene percio in lui tutto il suo efl'etto I' istinto al cielo _
ad imo, al fondo.

139 1~o 141 Se priva d' impedimenta, della gravid. - gia ti fassi
assiso, te ne stessi attaccato alla terra - Come a terra ec. ellissi. il
cui pieno dee intendersi , come maraviglia sarcbbe se stesse a terra quie
to it vivo fuoca; che. come ha delto, ha istinto inver la Luna. .. Pa
recchj Codici ossenati compreso il CUT. discordano tra loro nena lezione
di questo verso 141. che puo esser sembrato searso di suono agli scritto
ri , e percio }, hanno vibrato con aggiunta di particelle , altri in, altri il
e prima e dopa a lor talento. Ma siccome niuna lezione ci soddisfa pun
to DOll crediamo di fame qui una stuccheval raasegna. N. E.

:Pine del canto primo.

C 3
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ARGOMENTO

Sale il nostro poeta nel corpo della Luna, dove come fu giunto, muo
ve 'a Beatrice un dubbio; e q~sto e iniorno alia cagione tklle om-·

bre I ehe dalla terra in essa si v6GSOno: il qual dubbio ella gli
risolve pienamente.

I

4

o voi, che siete in piccioletta barca,
Desiderosi d' ascoltar, seguiti
Dietro al mio legno, che cantando varca,

Tornate a riveder Ii vostri liti:
Non vi mettete in pelago, che forse
Perdendo me, rimarreste smarriti .

1 al 6 0 voi, eke siete ec. Rassembrando qui pure, come nel prin
cipio del Purgatorio ha fatto, il comporre suo alI'impresa di viaggiar per
mare, e supponendo conseguentemente che per mare viaggiando 10 se
gnano gli ascoltatori, passa ad ammonire qnelli che sono in piccioletta
barm> che hanno cioo picciolo capitale di teologia, a non innoltrarsi se
co nel vastissimo pelago, pericolo essendo di perdere la di lui traccia,
e di andame smarriti; d' int~ndere cioo Ie cose malamente. La costru
zione e, 0 voi eke desiderosi di ascoltare siete in piccioletta harm se
GUlli, venuti in Sf'guito (a) dielro al mio legno, eke cantantlo varca ,
(cosi I' allegorla seguendo, in vece di dire appresso al mio poema eke
verseggiando s' inalza ), tornate a riveder Ii vostri liti > lasciate il trop
po alto mare, e riaccostatevi a terra ec.

Ad un errore di stampa in alcnna delle meno antiche edizioni 00

corso nel principio della lunga chiosa che fa il Landino a questo passo
fermatosi il Venturi crede e Calli Ie mllravigHe che spieghi esso comenta
tore SeiJUitate pure il mio lepo > come se aegulti delto avesse in luo
go di seguite .

Non solo pero I' edizioni pin antiche (b) sono da cotal errore esen
ti, rna Ie stesse menD antiche, Ie quali su 'I principio della chiosa erra- ,
no > fanno nel progresso I> errore manifestamente conoscere.

(lI) Sell"irt! t andart! , 0 ,·t!nir dit!tro, spiega il VocaboJario della Crusf3.
(b) Vedi l' edizione di Firenze del 1481.
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7 L' acqua, ch' io prendo, giamJI¥li Don si corse:
Minerva spira, e conducemi Apollo ,
E nov~ Muse mi dimostran l' Orse .

'1 L' a.cqut:J, eh'io prendo. intendi, a varcare, a so/care - giam
rntIi non si corse .. La materia, de la quale io intraprendo di voler trat
tare, non s' intraprese mai. Ma bisogna intender poetando; .perch~ nes
IUDO innanzi n~ dopo lui ha in tal faculta delle divine C08e secondo ]a
sacra teologia trattato. VBL~UTELLO... II Signor Portirelli vera Professor
di Belle Iettere, Filologo sempre e hen di rado grammatico, Clpportuna
mente qui ci ricorda i1 pa880 parallelo di Luerezio. Ayia Pieritlum pe
ragro loca nullius ante trita solo ee. N. E.

8 9 Minerva spira ec. Avendo parlato del suo comporre, come d' uno
intrapreso nuovo viaggio per l' alto mare, coereotemente specifica gli ajuti
che riceve da Minerva, da Apolline, e dalle Muse ; come cioo se Miner
va servisse lui di vento, Apolline di piloto. e Ie Muse di bussola, ad
indicargli I' Orsa maggiore, e minore, stelle vicine al n05tro polo. e re
;oIatrici della navignione 00' mari aJ di qua dell' equatore .

Agli Accademici della Crusca e piaciuto di leggere nuoye Muse con
soli cinque mas. piuttosto che nove MUM] con phi di novant' altri m88.,
e con tutte Ie antel'iori edizioni; essendo parso 101'0 che questa lezione
guasti 'I concetto a] Poeta •

Egli non pare che pe 'I eoncetto dt!l Poeta non possano «Ii Accn
demici nere inteso abro che ]0 scopo di far meglio spiccare la novitia
del suo tema. Mn se avesse Dante percio richieste nuO'Ve ~Iuse, perche
DOD avrebhe eziandio ricercato una nuova Minerva, e un nnovo Apollo 1

Meglio adunque, e pe '1 maggior numero de' testi, e per I' accor
damento della sentenza Ieggerem nUV8: e intenderemo insinuar Dante la
diflicoltia del suo Iavoro per cio solamente che, ove agli a1tri -Poeti pet'
], opere 101'0 basta alcnno, per lui ahhisognano tutti inaieme i Numi che
aIle scienze presieggono ... n COD. CAS. porta aneh' eslO, come i cinque
mss. dei Signori Accademici, nuove invooe di nove; IDa il P. Abate di
Costanzo opportnnamenle riflette e88er stato seriuo 0081 per errore del
copista, mentre nella corrispondente chiosa si nota: idest novem yirtu
tes, et scientiae ee. Concorda anche il Postill. del COD. CUT. , che spie
ga Stellae septentrionales, idest Ursa major, et minor, ostenclunt miM
novem mruCJS, idest noyem conditiones, qUa! faeiunt ppetam; eel il Ca
nonico Dionisj non legge altrimenti. II Signor Poggiali pcrO ritiene nuol1O
e pone a Jimbicco questo passo come un' Allegoria da trarne spirito ,su
hlimato. Minerva dunque crede egli che sia la scienza delle divine cose;
Apollo un celeste genio presidentc ai sacri canti, e Ie nUO'l.'t! ci(M) noyelle
MUSt:, nOD Ie 80lite mentite dee, rna novelle celesti henefiche grazie 00.

Sia ringraziato il cicio che quell' u di nl&O'Ve ha risparmillto a Dante un
rimhrotto come quello • che il Signor POSl;iaIi gli ha fallo Del canto 1."

v. 13. di questa cantica. N. E.
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10 Voi altri pochi, che drizzaste '1 eollo
. Per tempo al pan degli angeli, del qual.

Vivesi qui, rna non si vien sat01l0 ;
13 l\'letter potete ben per l' alto sale

Vostro navigio, servando mio soleo
Dinanzi all' acqua , ehe ritorna .eguale.

16 Que' gloriosi, ehe passaro a Colco,
Non s' ammiraron, come voi rarete,
Quando Jason vider fauo bifoleo ..

10 Drizzaste il collo, per drizzaste it capo (cioe applicaste la men
te ) , deno per metonimia. per essere quello di questo un alto nec:oessa
riamente consecutivo.

II I:l Al pan de6li angeli, aUa cognizione e contemplazione di Dio,
che degli angeli, e di tutti i beati ~ il vero pane ~Ia vera aDJ.lx-osia
del quale rivesi qul , di cui qui 'n terra viviamo bensi spiritualmente
- ma non si vien satollo; imperocch~ solo·a' beati in Paradiso e
dato di saziarsene, giusta il Davidico detto, SatiaOOr cum apparuerit
gloria tua (a). Gli Accademici della Crusea ad imitazione d'alcuni msa.
hanno scelto di leggere .sen vien ia luogo di si vien , che Iegge,"ano tut
te I' edizioni antiche. parendo loro, che sen vien, a!JlJradisca e parti
colareggi pi" . Sembra nondimeno ehe i tre vicini monosillabi tutti ter
minanti in n ,non sen vien. altro non facciano che apportare al va-
so durezza ~

13 Metter potete .hen: corrisyonde questa hen all' utique de· Latini,
e come se fosse detto Berni VOl metter potete ec. - alto sale, per
aho mare, ad imitazione de' Latini, che non pur sal''''I. ma anche sal,
e sale hanno il mare appellato (h).

14 15 Servando mio solco ce.: -eouservando. continuando a tenere
aperto dinsnzi, '.Cioe con la prora vostra,' il solco mio, il lolco fatto
dana mia barea ~ all· acqua, nell' acqua (e) , -eke ritorna eguale. che sen
za chi la tenga aperta si riunisce e 5' agguaglia.

16 Que' gloriosi ec. : gli Argonauti, Greci ·campioni. cbe passarono a
Colco nell' Asia a rapiroe il famoso -vello d' oro.

18 Quando Jason ee.: quando videro 11 compagno loro Iasone. do
mati i tori spiranti 6amme daHe narid • arare con quelli il terreno, e
seminando deoti di serpeute nascere uomini armati. Favola d' Ovidio (d) .

(a) Psal. 16. - (b) Vedi Rob. Slef. Th~8altr. ling. L.t. art. sal. (c) Del
la' puticella al per n~l ~di Cinon. Partie. 2 5. (d) Mfftamorph. Y1& v. lClC'.

e .egg.



"CANTO 11.

19 La concreata e perpetua setc
Del ueiforme regno cen' portava

19 20 La conereata ee. Per questa sete (chiosa il Venturi) concrea
ta e perpetua, non intendo col Landino e Daniello il desiderio connatu
ra]e, che sempre, da che Cummo creati, abbiamo della celeste heatitudi
ne; ma intendo col VeUUlello' quella virtu, e impeto connatura]e alIe
sCere celesti di muoversi, come si muovono: perche il Pocta "1101 dire,
come dana sCera de] Cuoco passO piu in su al cielo deUa Luna; e cio
dice essersi Catto non per via di sa]ire da se, come aveva Catto fin Ii ,
ma per via d' esser parlato e rapito dal mota del primo mobile, e rapi
to in giro di modo da trovarsi a piombu sollo ]a Luna, do"e ora can
questa raUo passano 'Dante e Beatrice. Per tanto a spiegare questo mota
e rapimento lOf:ale in giro, non era al caso il nostro desiderio d' esser
beati , rna s1 bene ]a virtu elle muove i deli, i quali se si muovono
ab, intrinseco, ben puc> essa virtu chiamarsi per meiafora sete eonereata
e perpetua: qU8ntunque per verita il Poeta poco sotto io questo canto
medesimo porti· opinione , che 8i muovano piuttosto ab extrinseco.

A.h ertrinseeQ certamente, cioe per ]e motrici assistenti angeliche in
tclligenze, ammette Dante muoversi i cieli (a): e ne 10 conferma iR
Q'.lCStO medesimo canto in que' versi .

Lo mota e la virtu de'santi fPr&,
Come dol fabbro I' arte del martello,
-Da' beati motor convien ehe spiri (b) .

Ma se percio ]a concreata e perpetua sete male ai deli si conn, to]gasi
pnre da essi, ed ascrivasi, come il Landino e ,] Daniello "ogliono, a
Dante stesso e a Beatrice, che il trovamento del VelIuteIlo Don e che un
mero paralogismo .

n primo mobile, non la sola sfera de] Cuoco seco in giro rapisce,
rna contemporaneamente tutte quante ]e sCere a lui soggette. e la stessa
tuna. Come adunque potuto avrebhero Dante eBeatrice per cOla]e ra
pimento accostarsi e trovarsi a piombo sotto ]a Luna' La sarebbe que
sta simile alIa stortura di quello sciocco , che teota correndo di superare
]a propria ombra. .

Cbe non possa Dante per ]a conereata e perpetua sete avere in
leso il desiderio in esso lui cd in Be:ltrice della celeste beatitudine, ecco
]a ragione per cui se ]0 persuade il Vellutello. Se (dice) di questa.
sete avesse inteso di parlare, non I' averia latta perpetua • ma naturale;
perche Ie ~ose perl'etlle non nJUtan mai esse,." • come Ie naturali Jan
no. Onde al principio del XXI. del Purgatorio, di questa tal cllfJidittl
parlando disse

La sete natural che mai non sazia
Se non con I' acqua. oncle la femminetta
Sammaritana dimandO la fP"azia ,

(a) Vedj Dante De) COR'lJilo lrall. 2 cap. 2. (b) Verso 1 27 e segg.
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Veloci quasi come'l ciel vedete.
22 Beatrice 'n suso, ed 10 in lei guardava:

E forse in tanto, in quaiIto un quadrel posa,
Evola, e dalla Doce si dischiava,

25 Giunto mi vidi, ove mirabil cosa
Mi torse'l viso a se: e peri> quella ,
Cui non potea mia cura esser ascosa,

28 Volta ver me SI lieta, come bella,
Drizza la mente in Dio grata, mi disse,
Che n' ha congiunti con la prima stella.

J!i travaglia1Ja ee.
Potendosi ailunque questa tal sete saZI:ar eon l' Q£qua, che dice, non e
da esscr domaru;lata perpetua, ma natural ill 110; ,fin tanto clze can
questa tal acqua La estinguiamo.

Manca pero i1 Vellutello di ricordarsi, che gill Dante prima di qui,
la uottrina de' santi padri e teologi seguendo, ha insegnato easere 10 spi
rituale godimento tale Che saziando di se , di -se asstJta (n) , che Sa
tllritas (riferii in conferma di tale dottrina il detto di S. Gregorio) ap
pctitum parit .

Dtliforme J'elJ'l0 appella Dante 1a celeste heatitudine I per essere di
essa Iddiomedesimoil costitutivo. e quasi forma.

21 Yeloci qllasi come 'I ciel vedete, doe come quasi vedete euere i1
cielo stellato, che in 24. «e sf compie l' immenso suo giro.

23 24 In tanto, intenii, tempo - in qu.anw un quadrel ee. , sill
cnisi in grazia della rima, in Inogo llidire, in quanto un quadrello si
disclliava dalla noce, e volta, e posa, ch' e ~me a dire, in quanto
tempo partendosi 10 strale daU' arco giungne a posarsi nello $Capo. N..
ce, spiega i1 Vocab. della Cr. (b), e istessamente i1 Volpi eel iJ Vealu
ri, quella parte della baLestra, dove " appicca la corda quando .si ca
rica. Diversamente il Daniello: Noce, chiosa, si chiama quell' .osso cIel
la balestra, 04.Ie elsa quadrelJo si pone.

/16 fA') Quella, Beatrice. - cui non potea mia 'cura : cosl ]a Ni
dobeatina e qualch' altra edizione (c). Cui non potea mi 'ovra I' eltre
edizioni tutte. Potendosi perO agevolmente per cura intendere curiosita,
n~ troppo. bene, dall' altro canto, convenendo I' appellazione d' ovra ad.
una passione, qual' e 1a curiosita di sapere, meglio vi Sla cura che ovra.

30 Clze n' Aa congiunti con la prima stella: che ne ha Calli giun-

(a) Purge SUI 129' (b) Sono iI 'foeabolo not:~ S, 2. (t:) QueUe, Ie

non altre, di V~Dezia del 1544, e 1378.



_._-- ----r-----,

.(~ ...--.....-----:..-_---.

. ---..:.J
,~

.~~-----

/

! I
---'- '

I

!
I

I
,
!

..---L-
----~---=-



CA.NTo II.

.11 Pareva a me, che nuhe'ne co'prisse
Lucida spessa solida e pulita,
Quasi adamante che 10 Sol ferisse.

34 Per entro se'.r eterna marghe~ita

Ne ricevetle, com' acqua ricepe
Raggio di luce, permanendo unita .

37 S' io era corpo, e qui non si concepe
Com' una dimensione altra patIo, ,
Ch' esser convien se corpo in corpo repe,

40 Accerider ne dovrla pill il dislo .

gere alia prima (a quella che da terra al ciel salendo incootrasi pri
mierameote) stella, ana Luoa. Nel numero delle stelle computa la Lu
oa aoche Cicerooe: Erant. autem eae st.ellae . , , . ex quihus erat ea
minima, quae ultima caelo, citima t.erris lu.ce lucehat aliena (a) .

31 He coprisse , si steodesse sopra di ooi.
32 Spessa, densa - solida. n Vocabol. della Cr. spiega solido •

sodo • saldo, contrario di liquido, 0 di jluido; e ne arreca per esem
pia questo stesso verso di Dante: e solido, sodo, chiOsa qui pure il V01
pi, Alla nule perO non pare che si conveoga il cosi ioteso epiteto di
solido. L'iotenderei io pin tosto adoprato qui alia maoiera de' Latini per
plenum, inte~. nihil concalli , aut vacui ',ahem (h) ; il perch~ au
che al tempo trasferendo 10 stesso epiteto, annus solidus disse Livio (c) ,
- pulita, Iiscia • d' uguagliata superficie .

33 Quasi adamante ec.: si riferisce questo a lucida, e pulita. Ada
manto per diamante. dal Latino adamas, adoprarono pure aItri Italia-
ni scriuori Cd). .

34 Eterfia appella la Luna, cio~ eteroameote dnrevole, perocche una
delle celesti cose, tutte iocorruttibili - marsherit.a . In vece di per
semplice metafora appellare Ia Luna, a cagione di sua bellezza e Iuci
di11l, col termioe generico di gioia, 0 gemma, v' aggiuoge aoche Ia sined
doche, e l' appella coHo specifico nome di margherit.a, cioo di perla .

35 36 Com' acqua ricepe Ra[;Gio di luce ec,: come senza vernna Be

parazione delle sue parii riceve I' acqua deotro di se Ia Iuce . Recepe,
leggooo l' ediziooi diverse dalla Nidob. , le quaJi pero nel XXIX. di que
sta medesima cBotica v. 127' 'Jeggono taUe concordemeote.

Per t.anti modi in essa si ricepe.
31 al qe S' io era corpo ec. : che fosse ivi Dante in anima e corpo

<,,) $omn. Scip. (b) Rob. Stel. The,. ling. Lat. art. ,olitlw. (c) Citato
d.) predetto Rob. Stef. ivi (d) Vcdine gli e.empj ri!eriti dal Vocabolario
della CruSCB •

Tom. III. D
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Di veder quell' essenzia, in che si vede,
Come nostra natura e Dio s' unlo •

IIC ha dubitato nel preeedeote canto v. 73. e segg. Coerentemente a co
tal dubbio paria qui condizionatamente, e dice, S'io colass" era corpo
(quasi aggiunga, come \I' e duMio, clle fossi ), e qui non ec. (questo
eoi due v. segg. e una interiezione); c qui 'n terra Don si concepisce (a) ,
com' una dimensione (1' aggiunto pe '1 subbietto, Ia dimensione, 0 sia
estensione, pe '1 eorpo, mctonimia) altra patio, aItra dimensione am
mise, sofferse con se nel medesimo luogo. Patio per pad, paragoge in
grazia della rima. - CII' esser cOTivien se corpo in corpo repe: vale
quanto It clle (b) r.onviene che accada se corpo in corpo s' insinua,
si compene.tra : ed esscndo questo verso una interiezione 0larentesi, i
due precedenti versi non legano con esso, ma co' seguenti , ccender ne
dovria ec.: cioe', se noi qui 'n terra non capiamo come una elimensione
si penetri con altra, vie pin dovl"emmo desiderare eli vedere alia sco
perta quella divina essenza, in cui non 8010 comprenderemo come cor
po con corpo pcnetrare per di vino volere si possa, rna ogni RItrs pin mi
rabil cosa, e per fino come si uniscano in Cristo in unita di persona
Ia divina natura e l' umana.

Repere (chiosa qui i1 Venturi) dice la C,.wca, allegando il Bu
ti , significar propriamente entrar sotto, doe sottentrare; quando sot
tentrllre non e entrar sotto, ma entrare nel luogo ahhandonato e la
sciato lihero gia da un altro;. e propriamente repere ill Latino signi
fica a/ldar carpone, brancolando, 0 striciandosi per ten'a .

. II comcntatore (rispondc lui il Rosa Morando) aduna qui malizie
f' spropositi per pure opporre a questa sgraziata Crnsca. Del significato
di repere in quel Vocabolario non s' ha parola: si cita il verso di DilU
te, e vi si suppone b sposizion del Buti , se corpo in corpo repe ciot:
se corpo entra latentemente in un altro corpo. Mirabil tratto d' aecor
tczza e poi quel cangiare I' entrar satta in sotlelltrare, ehe signifiea al
euna volta per trasiazione l' entfllr in luogo lascillto primA da altri volo:
e mirahilc sproposito si ~ pur I' affermare, ehe il vel'bo sot:t.enlrare si

-gni6car non possa entrar sotto. mentre questa e la sua propria si-
gnificazionc, e il negar questo e 10 stesso che' negare, ehe sopra
porre, e sottomPttere significhi metter .mUo, e por sopra, e cost di
casi di tutti i verbi cornposti di due dizioni . Quanto poi alia voce re
pere, ch' e derivata dal Greco 'p""'" per metatesi, si usava e verO presso
i Latini qu..ndo di quegli animali si parlava, che 0 cortillSime gambe
hanno , 0 StriSCillD la pancia per terra, come la lucerta e Ia vipera, e
quindi reuili fur chiamati. Ma e vero altrest che dai Latini 5' usava par-

(a) Di coneepe per eORL'epi,ee da conClplO vedi Mil';' rofini Teoria t: Pro-
'pelto de'veT"" hal. .otlo it vel"ha eoncepire n. 2. (b) Del ehe per il cI,e
ndi Cinon. Partie. 44 11.
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43 Ll si vedra cio che tenem per" fede
Non dimostrato, ma'6.a per se noto,
A guisa del, ver primo, che ~'uom crede.

46 10 risposi; madonna, 81 devoto, I

Com' esser posso piu, ringrazio lui,
Lo qual ual mortal mondo m' ha rimoto:

49 1\'Ia uitemi, che sono i segni hui -
Di questo corpo, che laggiuso in terra

lando anche delle radici degli arbori che si diffondon soltern e propa
gaao: Spatium autem radicihus, qua repant, lapides praebent, si ha
in Columella (a): e cosl con simigliante significato usO qui questa voce
il poeta nostro per esprimere il penetrare d' un corpo in un altro corpo.

43 lJ nella detta divino essenza ... Hie credimus hie videhimw ec.
dice S. Agostino, da ,cui Dante sembra che abbia tratto il seoso, secon
do cbe annota il Signor Portirelli. N. E.

44 45 Non dimostrato, non per via di raziocinio deducendo, come
facciam qui una ventA da un' alua, - ma fia per se n.0lo, ma ,per
se 5teuo, immOOiatamente, indipendentemente da alue preconoaciute ve
ntll, sara a noi palese - A fIIlisa del ver primo , ehe t' uom cretk:
Non pokndo I' uomo la prima ventl ehe ammelte, dOOurla da altra pre
conoseiuta • perche la non sarebbe pili. 1a prima, convieoe ch' essa prima
verita si faccia all' uomo 'nota, non per via di raziocinio, ma per Be me
desima . Addimandaosi cotaIi prime verita da' 610806 massime, assiomi .
n Vellutello pe 'I ver primo intende Idelio; irnperocche , dice, ogni -fe
dele cd infedele lien per fermo , eke sia una prima cagione; e que
sta per Gli eR'etti, che son" Ie cretJture proJ.otte e create da quella,
Non si aVVede egIi pero ehe a questo modo, non e Iddio pcr se nota ,
ma per raziocinio, per Gli e.ffeui, per Ie creature.

40 47 48 .51 devoto, Com' esser posso piu, vale 10 stes80 che colla.
mtIlJGio" di'lJDZione possihile. Quant' esser pOSM) piu leggono I' OOizioni
diverse dalla Nidobeatina, ma 1a partieella s1 con la come fa miglior
lega (h) - rillo<7auo lui, Dio, - dal mortal mondo m' ha rinao
to : rimosso e dilungato, facendomi quassu giungere: risponde -a cio, che
sopra d~uo gli avea Beatrice

Drizza La mente in Dio grata , mi disse,.
'Che n' ha conGiunti con La prima stella.

VElfTURI • - Rimoto per rimosso dello in grnaia della rima .
49 50 Che sono i segni hui Di questa corpo , qual eosa sono Ie nere

macchie di questo Lunare corpo. Che son Ii segni bui, leggono I' edi
zioni diverse dalIa Nidob.

(a) Lib. 8. (b) Vedi 'I Cioon. Partie. 56 17.

D :1
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Fan di Cain favoleggiare altrui?
52 Ella sorrise alquanto; e poi, s' egli erra

L' opinion, mi disse, de' mortali ,
Dove chiave di senso non disserra,

55 Cerlo non ti dovrien. punger gli strali
D' ammirazione omai: poi dietro a' sensi
Vedi che la ragionc ha corte l' ali .

58 lVIa dimmi quel che tu da te ne pensi.
Ed io: cia che n' appal' quassu diverso,
Credo che '1 .fanno i carpi rari e ·densi •

51 Fan di Cain ee.: danno aceasione al volgo di dire favolosameu
te esservi Caino con una forcata di pruni. Vedi il canto xx. 1). 1 ~5.

dell' Inferno: e tocea I' ollda satta sibilia, Caino, e Ie spi,ie. VEJiTUIlI •

54 Dove ehiavedi sensa ee. , .dove i .ensi non SiuogoDo a dis6er
rare, ad aprire, a discoprire la· natura della COle' •

. 55 .56 57 Non ti do1.'rien punf5tJI' gli strali d' arnmira%ione: non do
vresti esser taceo da maraviglia: non ti dOVl'esb DUU'avigliare - poi
metro a' semi Yedi ehe ee.: poich~ vedi til bene, che la ragione seguen
do i semi poco nella cognizione del vera PUQ' stendersi . Della particella
poi per poiehe vedi la nota al primo verso del canto x. del Pl1rgatorio:
e ben di mezzogiorno vuole il Venturi £1rci notte Chi068ndO , che poi
non e qui per poiehe, ma per oltreehe, di 60""a pill.
. 58 59 60 Ma dimmi ee. Somministra il p.I88O presente un iO'Yinci
bile argomento ,che Icrivesse Dante il suo ·Convito prima di questa Comp
media. Imperocche confessa qui, e per Ie ragioni che fa da Beatrice al
legarsi, depone l' opinione nel Convito sosteDuta, che Ie macchie della
Luna non siena altro eM rarita del suo corpo, alia quale non posso
no terminare i raggi del Sole, e ripereuotersi cosJ, come nell' altre .
parti (a). N~ daU' essere il Convito OperA imperft:tta (b) altro si puo de
durre se non che, Iasciato il Convito imperfetto, si appJica88e tutto ,alla
Commedia. Se l' autore delle Memoric per la vita di Danle 1ltlita aves
Ie aIle altre questa osservazione. avrebbe, credo, defOsto il ~uo sospet
to, che componesse Dante il Convito dopa aver e{;li ter"u"nata '. 6e non
tutta almeno, una bumia parte della Commedia (c). Stenaendo noi ao
zi Ie riflessioni sona l' una e l' altra opera pajooo case che De determi
nino afratto al cODtrano .

._---------------
(a) Tratt. 2 cap. 14'. (b> Cib l'i('ava~i dal mede.imo Convito nel-princi

pio, oye promeUe il comenla di quauordici CilDlooi, cioe di undici altre, 01
Ire Ie tre C;)menlate. (c) §. XVI1l.
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" 6 I Ed ella: certo assai vedrai sommerso
Nel falso· il creder tuo, se bene ascolti
L' argomentar ch' io gli faro avverso.

64 La spera oUava vi dimostra mohi
Lumi, Ii quali e nel quale e nel quanto
Notal' si posson di diversi valti

"Dante "nel Convitodasai chiaramenle a conoscere ignoranle del Gl'e
co idioma'; imperocch~ della Galassia padando, Quello ( scrive ) che Ari
stotile si, dicelse non si plIO bene sapere , perche la sua sen,tenza non
si trova cotale nell' una traslaziolle, come nell' altra, E credo che fos
se I' errore de'traslatori ec. 11 testa Greco di Aristotile e~steva; e pero
intendendosi del Greco linguaggio avrebbe Dante potuto vedere in esso
cio che Aristotile dicesse.

All' opposto nella Commedia ne dit il Poetn moltissimi eontrassegni
di perizia del Greco linguaggio; masaimamente, come gill. avviaai Inf. XIV.

134. e segg. , ove fa da Virgilio pretendel'si che dal Greco nome Fle
getonte dovesse Dante di per se intendere, che il cosl appellato fiumtl
fosse appunto quel medesimo in cui vedeva il hollor dell' acqua rOlsa (a).

Or per veri6care ambe queste due notizie, egli non sembra possi
bile altro mezzo se non se che Dante, dopo seritto quanta ba seritto del
Convito , si applicasse allo studio della lingua Greca. e perizia della me
desima aequistasse prima di scrivere ,la Commedia.

Vera e che questa eonseguenza aggiunta a quello ne manifesta Dan
te nel medesimo Convito, di averlo eioe seritto dopo provate Ie miserie
del auG esilio (h) , ci 'obbliga a credere cbe molto tardi scrivess' egli la
Commedia: ma cia appunto si riebiede dall' epoca dei faui, de' quali per
cntro ad essa mostrasi il Poeta notnioso (c) ,

Quasm, nella Luna - diverso, Ince~te, ed oscuro - credo
eke 'I Janno i corpi rari e densi.. Supponendo esscre la Luna, siccom' ~
18 t~rra, un adunamento di molti eorpi, diee di credere, che i corpi
rari fanno nella Luna I' oscuro, e i densi il lucido: per, -cioe, non po
lere (secondo I' aIJegato sistema) i raggi Salad terminare e ripercuolersi
dal corpo raro cosl come dal demo,

6a 6:1 63 Certo assai vedrai lommerso Nel falso , ~ale, conoscerai,
certamente molto falso - L' argomentar, ch' io gli faro avverso,- gli
argomenti ch' io faro contrarj al tuo credere.

64 65 66 La spera ottava , la sfera, il cielo delle stelle fisse. -

(a) Rivrgga.i qupl passo e quella nota. (b) Tratt. 2 cap. 15. (c) La ele
zionf' ( per un eSfDlpio Ira i molti ) di Can Grande signol' di Verona in ca
pilano della If'ga GhibeJlilla !lvvenula nel 1518 soJamenle. e uondimeno dal
poeta DOlilro oel bpi primo canto aceennata; e pp.rl'ib 0 suceena gill. , 0 pros-
sima a .uccedere • Vcdi IDf. I 101. e seg. e quella nOla. •

'"
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67 Se raro e denso cio facesser tanto,
Una sola virtu sarebhe in tutti
Piu e men distributa, ed allrettanto.

70 Virtu diverse esser convengon. frutti
Di principii formali, e quei, filor ch' uno J

Seguiteriano a tua ragion distl'utti.

vi dimostra, vi espone alla vista~ Ii quali e nel quoJe, ci~ nel
pil\ e men lueido, e nel quanto, nel pin e menD grande, Li quali nel
quale, e Ilel quanto, leggono I' ediziooi diverse dalla Nidobeatina 
Notal' si posson di diversi volti, veder si possono tra lora diversi.

67 68 69 .Tanto per .wlamente. Lat. tantum. VOLPI. - Una sola
virtu sarehhe in tutti: non sarebbe cioe in essi quella specifieR vanetll di
virtudi. onde Marte per cagion d' esempio, influisce ardire e non amo
I'e, Venere amore e non ardimento ec. ; ma influirebbero tutti 0 amo
re , 0 ardire, 0 ec. - Pia e men IIC. , eIIissi insieme e sinchisi, co
me se fosse in vece detto, E, secondo il pl'U e men demo, altrettanto
piu e men distrihuita; e percio seoza esservi alcuna speci6ca variazione:
imperocch~, giusta 10 scolastico assioma, plus l't minus non variant spe
ciem. Ammetter Dante I'influenza degli lIstri, eziundio sopra di uoi, ma
nifestasi per cit'> che fa dire a Marco Veneziano

La cielo i vostri movimenti inizia (a) ;
e la specifieavarieta degl' influssi dEl ahhastaoza II divedere nel far che
il bisavolo suo Caeciaguida , valoroso soldato, nascesse nella congiunzio
ne di Marte col Leone (h).

70 71 72 Esser convengon fruit; Di principii formali : debllOo es
sere eifetto di forme sostaoziali diverse. La scolastica filoso6a , ch' era Ia
sola al tempo del poeta oostro, insegnava essere due i principii di tutti
i corpi, uno materiaIe , cio~ Ia materia pre'ma in tutti i corpi la stes
sa, e I' altro formale, cioo la sostaTuiale forma tlostituente Ie varie spe
cie, e virtu de' corpi - e quei, fuor ell' uno. Seguiterieno ec. , ed
essi principii fOl'mali a tua rtJGion (al tuo l'agionare, II seconda del tuo
stabilimento) verrebhero distrutti tutti, fuor che uno; imperoccM una
sola forma sostanziale in tutti i corpicoo solamente il piu denso 0.'1 pill
raro (che non esiggono forma diversa) basterebbe a tutta la nrieta che
hassi nei corpi.

11 raziocinio di Beatrice (avverte il Venturi) affinche riesca all' in
tento, deve supporre per vera questa falsa opinione , che Ie stelle fisse
non ahhiano luce propria, ma la I'icevano dal Sole, come la Luna, e
gli altl'i pianeti: altl'imenti a supporre clleahhiano la specifica luce

(a) Purg. ItVI 75. (b) P,r. XVI 31. e SPill!.
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Ancor se raro fosse di quel bruno
Cagion, che tn dimandi, od oltre in' parte,
Fora· di sua materia SI ~digiuno

Esto pianeta, 0 51 come comparte
Lo gras50 e 'I magro un corpo, COS! questo
Nel suo volu_me cangerebbe carte.

Se'l primo fosse, fora manifesto-,
Nell' ecclisse del Sol; per trasparere
Lo lume, come in altro raro ingesto.

propria , perche non potrchhono avere virtu diverse in spezie con ave
re insieme la medesima rarita 0 densita?

La supposizione dich'io, che anche Ie stelle fisse non nbbiano luee
propria, rendesi necessaria per poter concluderc, chc se il raro e il den
so nelle diverse parti del corpo Lunare fossel'o la cagione del loro chia
ro ed oscuro, sarebbe la stessa cagione anche nelle stelle dei loro diversi
volti , piu e meno chiari.

_ eotal supposizione pero non cade qui non avvertita dal Poeta, co
me sembra che il Venturi s' immagini; rna e una conseguenza di quel
generale suo sistema, per cui, come ho delto altrove (a), appella it
Sole specchio , e speccT,j parimente gli angeli (h) , che il primo acen
te, cioe Dio, pince La sua virt", in cose per modo di diritto raCCio,
e in eose per modo di splendore rinverherato: onde nell'Intellif5tJnze
raccia La Divina luce sanza mezzo:· nell' altre si ripereuote da questtJ
inteLligenze prima illuminate (c): e nella Luna, aggiungerem noi, e nei
pianeti ripercuotesi da! Sole per Ie intelligenze illuminato .

74 aI 78 Cagion, ehe ta dimandi: omettendo I' articolo dice cosl in
vece di due la cagion, eM tu dimandi, che tu cerchi di aapere,
od oltre in parte, Fora ee. Costruzione. 0 e,sto pianeta, la I.una fo
ra in parte, in aloona parte della sua estensione, di sua materia s1 di
giuno, searso, mancaote di materia siccolDc tu pensl, oltre, va]e qut
10 stesso che da banda a banda; come i1 Latino trans, oode si formano
transverherare: translucere ee. : equivale percio tutta Ill. proposizione a
quest' altra • 0 passerehhe it raro in alcuna parte tutto il corpo Lunare
da banda a banda - 0 sl come ec.• 0 veramente a quel modo che
un corpo d' animale sovrappone it grasso al magro, co.si II Lunare corpo
cangerehhe carte nel suo volume ammucchierebbe strati denai e rari :
metafora preaa dai libri. de' quali ]e ammucchiate carte, a guisa di all'a
ti , ne formano il corpo.

80 8 I Nell' eclisse del Sol, quando ]a Luna e souo al Sole _

(a) Purg. IV 62. (b) Par. Ill. 6J. (c) Conl';lo trail. 3 cap. 14.
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82 Questo non e: pero e da vedere
Dell altro: e s' egli avvien , ch' io l' altro caSSl,
Falsificato fia 10 tuo parere .

85 S' egli e, che questo raro non trapassi,
Esser conviene un termine, da onde
Lo suo contrario pin passar non lassi:

88 E indi l' altrui raggio si rifonde
Cosl, come color torna per vetro,
Lo qual dil'etro a se piombo nasconde .

9 I Or dirai tn, ch' el si dimostra tetro
Quivi 10 raggio piu che in altre parti,
Per esser 11 rifratto piu a retro.

trasparere per trtuparire, oltre dello stesso poeta nostro qui ed altro-
ve , adoprano altri pure. Vedi iI Vocab. della Cr. - come in altro 
raro ingesto : elIissi, come fa U lume ingesto, itltromesso in altro corpo
raro talmente che la maocaoza di materia trapassi tulto il dilui volu
me da lianda a banda.

81i1 Questa non e: alu-a ellissi, per cm tace I. particella rna , 0 ai-
, mile ch' andrebbe premessa. .

83 Dell' altre, dell' altro membro della premessa disgiuntiva. VUTU-
al - 'cassi, aonulli.

84 Falsificato fia, sara dimostrato falso .
35 Non trapassi, da .banda a banda. VENTURI.
86 87 Un termine, un limile, uo confine - tla onde, dal qua

Ie pe'l quale (a) - Lo suo conlrlJrio, il cootrario del raro, ci~ il
dellso - piit pdssar non la.ui, iotendi illume.

8i L' allrlli raGfJio , ,1 raggio vegnente a queDo da altro corpo luci
do - si rifonde, antttesi in grazia della rima, per si rifondi ( ri
Lattasi ) , che nella &ena persona del coo«iuntivo presena.e dir si poten
in luogo di rifonda, come dicevasi metti , segghi, lef5Ghi ee., in vece di
metta , segga. legga .ec. (b). .

89 90 Come color torna per vetro, La fIl&al ec. : come i colorati
raggi formanli ]' immagine d' alcan obbietto, penetrano la grossezza del
vetro dello specchio fino al piombo che @i Ita dietro, e sol da] piom
bo ven.gono ribattUli indietro.

91 92 93 Ch' el si dimostra tetro Qaivi Lo ,.aggio ec.: che nella

(1I) Della particella dnl in vece di pt!r vedi Cinon. Partie. 70 8. (b) Ve o

di il Prospetlo di 'Verbi Toscani nf'gli accenlJali verbi.
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94 Da questa. instanzia PUQ diliberarti
Esperienza, se giammai la pruovi ,
Ch' esser suol fonte a' rivi di vostr' arti .

97 Tre specchi preuderai, e due rimuovi
Da te d' un modo) e I' altro piu rimosso
Tr' ambo Ii primi gli occhi tuoi ritruovi:

100 Rivolto ad essi fa , che dopo '1 dosso
Ti stea un lume, che i Lre specchi accenda,
E torni a te da tutti ripercosso:

103 Benche nel quanto tanto non si stenda
La vista piu lontana , II vedrai

.Come convien, ch' egualmente risplenda.
106 Or come ai colpi degli caldi rai

Della neve riman nudo '1 suggetto ,

LQIla • nella parte dov' a la maceroa, il raggio della luce si fa vedere
oacuro. perocch~ ivi e rifratto, ribattuto (a) pi;'" a retro • in parte pia
daDa super6cie risguardante il Sole rimOla.

94 95 g6 Da questa instanzia ee. Coatruzione. Esperierua , l' espe
neDllll, clae suol elser fonte a' rivi di "ostr' arte, ch' ~ quella onde so
Iete dedurre i sistemi vostri filosofiei , puo , se (Jiammai la prO'lJi. Ia
fai. dilibtJrarti da questa instanzia. Instanzia appeUasi nelle lCuoie il
replicare che si fa contro alia riapolta data all' obbieuione .

99 Gli occlai tuoi ritrovi, per aKli occhi tuoi .si presenti.
100 Dopo 'I dossl? , dietro alIa sehiena.
101 Stea per .stia (b) - accenda per illumini.
103 104 105 Bench'; nel quanto ec. Costruzione. n , in cotale espe

nmento, vedrai come comden. cl,' egualmente ri.spkntla La 'Vista (per
I' obbietto, per Ia illuminazione) piu lontana, benche nel quanto, nella
GJ"andezza, tanto non si stenda, intendi quanto Ie vicine illuminazioni.
Dunqne (tacitamente conclude), sebbene in aleune porzioni della Luna
.i ribauesse Ia Salare Iuee da pam pili dalla superficie rimote, cia non
h.lterebbe a far di luee bujo, eome apparisce .

10') II sUGifetto della neve appella Ia materia della stelsa neve.

(a) Vedi I' aggeui,o r~rr(Jtto al medesimo senlo ribattulo aDehe Purg. J:Y 22,
e quanlullque la moderaa li.iea altro intendn per rifrazione, ed ahro per rifies
lione, c; lis ripereouione, in realta nondimeno tanto frangesi la direzione del
nggin in pa...ndo per una len Ie , quanto da uno specchio ribattendosi.
(6) Vedi MUlrofiDi Teoria ePro'pettG de' 'Verbi Ilaliani Jolto a verba "aren.16.

Tom. Ill. E
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E dal colore, ~ dal freddo primai ;
log Cosl rimaso te nello 'ntdletto

Voglio ioformar di luce si vivace,
Che ti tremolera nel suo aspetto.

I 12 Dentro dal ciel della divina pace
Si gira un corpo, nella cui virtute
L' esser di tutto suo contento giace ..

115 Lo ciel seguente, ch' ha tante vedute,
Quell' esser parte per diverse essenze
Da lui distinte, e da lui contenute.

118 Gli altri giron per varie differenze

108 E dal colore ec. : .ggiunge la con5eguenza del nmanere iI sIJSget
to nudo, spogliato, della neve; ch' ~ di rimanere eziandio spogliato del
bianco colore e del freddo che la neve ha in se stesS•.

109 Rimaso te ne!lo 'ntelletto, intendi, spogliato del primiero errore.
110 111 In/onnar per illuminare - $1 vivace, CAe ti tremole

ra nel suo aspetto , che ti si render.. seintillante al palO de' piu vivaci
celesti lumi . .

1l!l 1 13 1 14 Dentro tlal ciel della di.wna pace: denteo dell' empireo
delo , dove Della contempIRziooe d~ Iddio godono i beau eterna pace _
Si sira un corpo , il ciel delta primo mobile (a); ed essendo questa im
...ediatamenle lOtto dell' empireo, belle ~ detta che giri dentro eli que!
10 , - nella cui 'Virtute , inteneli dall' empireo ad esso comnnicata;
L' esser di hlUo suo conttmto gilJCe, ha fondamento I' essere d' ogni cosa
denteo di lui contenuta, de' cieli , e della terra , e di tutto cio ch' ~ in
essi. Contento per contenuto ad imitazione de' Latini adopera Dante ao
che ahrove (b).

1 15 1 16 1 17 La cz'el strlJUente, l' ottavo cielo, quello delle stelle fisse
- ch' ha tante yeaute: 'lJBaute, per Ie stelle fiaae, c:he sono come tan
ti occhi del delo. Catullo negli endecasillabi .

Aut quam siUra mwta, cum tacet no.r,
Furtivos Aominum vident arrwf'es .

VOLPI - Quell' esser. quella virtu che ricen dal hono cielo - par
te per diverse ec., scompartisce per Ie stelle di essenza tea di lora n
ne; cootenute in quel cielo bens!, ma dal medesimo distinte .

118 119 120 Gli altri giron, gli a1tri deli (i sette cieli inferiori,

(a) Vedi rib ch'. detto Del canto precedente tI. '('l'. (b) Vedi per Dn
elempio InC. II 77.



CANTO II.

Le distinzion, che dentro da se hanno,
Dispongono' a lor fini, e lor semenze.

121 Questi organi del mondo cosl vanno ,
Come tu vedi omai, di grado in grado,
Che di su prendono, e di sotto lanno.

124 Riguarda bene a me Sl com' io vado ,
Per questo loco ~I ver, che tu disiri,
81 che poi sappi sol tener 10 guado .

127 Lo moto e la virtu de'santi giri,
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cioo di Saturno, di Giove, di Marte, del Sole , di Venere, di Mercurio-,
e clella Luna) (a) - per varie diflerenu ec. Costruzione. Dispongo
no. impiegano, a lor fini e lor semenu, a'loro effetti. Ie distinzion che
dentro da se hanno, che hanno tra di 10l"0. per varie diJferenze, per
virt"A. varie a ciascuno date. .

121 . Questi organi del mondo: questi deli adunque che sono come
gli organi, e Ie priucipali membra del mondo. V BlITUIU •

123 Di su prendono. ec.: ognuno dal suo superiore cielo prende vir
tu. e I' esercit. nel suo inferiore. Fare, chiosa il Volpi ottimamence.
per operare, atIire, contrario di palire.

124 125 Sl com' io vado per questo loco allier, eM tu disi,.i : in
qual modo per que.ta materia io ,procedo ad iacoprire la veritll che til
desideri di conoecere. .. Un Codice in lingua vol8ar Fiorentina mtto per
quanto crede il ch. Signor Professore Ciampi sulla fine del secolo XIV
per es&er su. pergamena vecchia raachiata, posaeduto ora dall' ODorevoie
Lord Glenbervie eruditiasimo delle ltaliane fettere, e dal medesimo gen
tilmente. pre.tatoei per gli opportuni confronti. legge nel II. 125. pel' que
slo lago in vece di per questo loco, ed in tal maniera pili completa
apparisce I' allegori. del v. seg. eli tener 10 gU4llo; osaerviamo pur anco
che questa bella lezioue e stata veduta in 4. Codici dai Signori Accade
mici, ma Corse pel picciolo lor numero estate. ri6utata. Ogni qual vol
ta ci verdl fatto di citare il Codice suddetto 10 chiameremo dal nome
dell' illustre 8UO proprietario Codiee .Glenbervie N. E.

126 Sol, tn solo, cia per 18 818850 , senz' altra gwda - tener 10
guado : guado propriamen18 e quella parte del fiume, dove PUQ passarai
a gllazzo senza pericolo: e pero metaforicamente dice il Poeta: Sl cite
poi sappi sol tener 10 guado, in vece di dire, Sl eM poi sappi tla per
Ie stesso in questa materia sieuramente filosofare .

121 128 u9 La moto e la virtu ee. Giri porae qui per s.fere, per

(a) Coil Dante .tello nel Convilo trall. 2 up. 4.
E 2
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Come dal fabbro' l' arte del martello,
Da' beati motor convien che spiri •

r30 E'I ciel, clli tanti lumi fanno bello,
DaUa mente profonda, che lui valve,
Prende l' image, e fassene suggello.

133 E come l' alma dentro a vostra polve ,
Per differenti membra, e conformate
A diverse potenzie si risolve;

136 Cosi r intelligenzia sua bontate
Moltiplicata per Ie stelle, spiega,
Girando se sovra sua unitate .

139 Virtu diversa fa diversa lega
Col prezioso corpo, ch' ell' avviva ,
Nel qual, sl come vita in voi, si lega .

c~li, e ',anti gli eppellQ perche, come dice, dai heati motori, dagli an
Beli, ricevono ogni lor movimento e virtu d' iofluire, in quella guiaa
che '1 martello riceve dal fahbro e la forma di martello, e la fona eli
operare - eM spiri vale quanto eM esca.

130 131 132 E'I ciel , cui tanti lumi fanno hello, il cielo delle
alelle fille - Dalla l7UtntlJ profonda, CAB lui volve, cia quella in
telligenza cia quell' angelo, da cui ~ moaao - Prende I' i""'6e, e fas
stme su~gello, Dee questa intendersi espreesione metaCorica presa dal me
tallo, che riceveodo I' immagine , 0 sia I' iocisione. diventa sigillo. alto
a far ell80 altre immagini, e come Be foue in vece delto, Riceve dalla
motrice sua intellitrenza forma e virtU. per tJlIire esso sopra gli altri deli
inferiori - ImtJ(:e per im11JQ.{fine, aIh Francese.

n Venturi matP.rialmente intendendo. Rimane. ehiosa, impronta
to dall' immaRZ'ne. Finzione poet.ica, se non piuttosto srossa fantas14
tli lfUt'sta teologAessa.

cl3 al 138 A vostra polve, al vostro c~~ Catto di polv~re, di ter
ra ,si riSf'lve, Ii acomparte pBr membra diJIerenti, e conformate, atte
a diver$B pott'nzie, eioo al vedere, odire ec. Cosl l'intelligenzia, la
motrice ~ mtendi dello stellato cielo, GirGndo se sovra sua unitate, non
si dipartendo dall' nnitA di sua natura, .continuando easa nella sua uni
U, sTJiega sua bo1ltate moltiplicat. per Ie stelle, diffonde la honu· lII18 ,

e nena moJtiplicit~ delle stelle rendela moltiplice.
13q 140 141 Yirtil. di"ersa ec, : adopera essa motrice intemgenza in

ducnno di que' preziosi. corpi. in ciaseuoa stella, • cui quasi a darle
vita Ii lef:a. varia virtu, dando a cJli una influeoza , ed a chi un' al
tra, CA' ell' a'Vviva Jegge I. Nidobeatina , e cAe I' a1J1Jiva leggoDO I' altre
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142 Per la natura Heta, onde deriva,
La virtU mista per 10 corpo, luce
Come letizia, per pupilla viva.

145 Da essa vien cia, che da luce a luee
Par differente, non da denso e raro:
Essa ~ formal principio, che produce,

Conforme a sua bontA., )0 turbo e 1 chiaro.

edizioni. Ma giacc~ &piega n Volpi. che in questa comune lezione r.
pongaai per ella, e eli uec:easitA coal dee apiegarsi-, gioven Ja Nidobea
boa lezioue a rimoverne ogni dubbiezza.

142 La natura lieta , della motrice intelligenza , dell' angelo motore .
•43 La virtU mista per 10 corpo. Tolgo una virgola comunemente

situata tra mista e per, e mista per 10 corpo intendo che vaglia quan
ta tli:lfwa pe'l eorpo della stella •

•44 Come letizia ee.: come I. letizia dell' animo nel vivace brillare
delle pupille. VJUITUI\I •

•45 .46 Cio cAe cia luce a lUCB Par t#!ferente, la difFerenza cbe ap
puiace tra luee e luee. Chi08ando il Landino, VeJJutello, eel altri, ehe
cla luce a luee dicasi per da. stella a stella, riBette il Venturi, euer
meglio iJ prendere da. luce a luce in generale, accio .i possa applicare
ad uoa medesima stella, 0 pianetll, ehe in diverse parti del suo corpo
appariace piti e menD lucida, e quasi macchiata, come la Lana. Ie cui
macchie sono i1 subbietto della preaente qnistione.

Quasi -poi a scioglimento di questa meelesima quistione aggiunge if
Ventuft. Dopo trovato U cannoccAiale, ICopertosi, cAe la Lum. ~ come
la terra, vetkndosi nel suo sloho monti, valli, pianure, laB'" , Jiu
mi, mari, isole ec., non reca piu maraviglia se mentre il Sole co'suoi
rtIGGi batte nella Luna, non riflette la l"ce cla ogn; sua parte all'ims
10 modo: ana ahhia tant' omhre, 0 maccA,'e.

Laghi pera, fiumi, mari , ed isole non ammetle nella Luna aep
pnre chi moltissimo iI eannocchiale verso della meelesima Lana diriuO.
Cristiano Ugenio (a),

141 .4A Formal principio, cagione intrinseca - Conforme a mil
hontil: conforme iJ ripartimento, e I'impressione della sua energla. VElI

SOUI\I • - turho, addiettivo, per oscuro, torhido, VOLPI.

(0) Co,mo,1a~orDl Jib. ~.

Fine del canto secondo.

•
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CANTO It I.

---
ARGOMENTO

IIi questo terzo canto pone Dante J che nel cerchio della Luna si tro
llano l' anime di queUe J ch' hanno fatto voto J 8 prqfession di ver
ginita , e religione; rna che violentemente n' erano state tratte fuori.
Delle quali 6li vien dato contezza da Piccarda sorella di Forese.

I

4

7

Quel Sol, che prio d' omor mi scald,,'1 petto,
Di bella veritit. m' avea scoverto,
Provando, e riprovando) il dolce aspetto;

Ed io, per confessar corretto e certo
Me stesso, tanto, quanto si convenne,
Levai it capo a profferer pin erto.

Ma visione apparve, che ritenne
A se me tanto stl'etto , per vedersi ,

I Qu-el Sol, Beatrice - chs pria, mentre nel moado viveva.
il' Q17IOr m; scaltlO'l pettQ (a) .

2 3 Di htJIla ea. Costruzione. PrOllando (la vera aua sentenza),
e riprovamJo (la Calsa opinione mia) J m' a'lJea scoverto il dolce aspetto
di bella verita: la vera cagione delle macehie lunari .

4 5 6 Ed io. per ec. Costrnzione. Ed io , per confessar me steuo
carretto (emendato dalla primiera &lsa opinione). e certo (delllt' nlWV8
8copertami cagione) levai il capo (che prima meditabondo leneva ab-'
bassato) tanto, fjlla"to si convenne. ( abbisogno) II profferer J a profFe
rUe (b) intendi parole. a parlare.

7 8 9 Yisione J per o(JfJetto - chc riten"e ec. Costruzione cne per
vedersi ( ehe aecio losse da me veduta bene) ritenne me a se tanto stre&

'to (tanto applicato). ~he nO'1- mi .sovvenne di mia confessione J di COD

fessarmi corretto e certo.

(a) Vedi la nota al ranto II dell'lnferno v. 70. (b) Di pro,§erere per
pro.J!erire vedine altri esempj Del Vocabolario della Crolca.
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Che di mia confession non mi sovvenne.
10 Quali per vetri traspareoti e lersi ~

Over 'per acque nitide e tranquiUc
Non sl profoode ~ che i fondi sien persi ,

'13 Tornan de' nostri visi Ie postille
Debili sl, che perla in bianca fronte,
Non vien men forte aUe noslre pupille:

16 Tali viu' io piu fac£& a parlar pronte:

39

10 Per vetri tra.vparenti e tersi: trasparenti da banda a banda, e Call'
non specchi; perehe gli specchi rifleuono I' immagine ben espressa, e
non con quella tenuita , che Dante qui vuol esprimere. V ENTl1JU •

12 Non sl prqfonde, ehe ee. perch~ se I' Requa ~ molto profonda,
gia fa specchio, e ci si vede l'immagine molto ben' esprellSa , e non de
bole ed evanida, come vuole che s' intenda il Poeta. Vellutello .e Da
niello comeotano M ro,eaeio, dicendo, che In profonditA dell' accpla il1l
pedisce la rifteasioue dell' immagine. VENTURJ. '.

J 3 De' nostri Yin .Ie pastille , Eaponendo i compilalori del Vocabola,.
rio dena Crusca che fJOsll1le si dicano queUe parole breYi, e suecill/-e ,
cAe si pongono in margine a' libri, in. diehiara~ion.del testo, e pon po
tendo una tale spiegazione adattarsi al presente p8880 di Daote; sonoai
percio trovati sfonati a seguire I' iosegoamento del Buti, e d' altri spoei
tori , e a dare a postilla, oltre al dello sen60, queUo aOClora d'immagi-
n~ , .fifJura, rappresentazione. .

Non fondando pero essi comentatori col.llle spiegazione 8U· d' abro.
esempio che di questo IItesso di Dante, io piutlQsto direi pastille. eaeere
state ai tempi del Poeta appellate, come parmi che anche a di IlOitri si
appeUino , non Ie marginali dicbiar8zioni lolamente, IDa eziondio quelle
semplici linee, 0 segni qualsivogliano • che a qualche pomone di scrittu
ra si appongono, 0 per iudicare parole altrove prese, 0 per richiamar ivi
chi legge a maggior attenzione: e che trasferisca Dante per cio pastille,
000 cotali linee , a sigoi6care i lineamenti dell' umano VOllo.

15 Non vien men forte , legge la Nidobeatina bene, e malamente
I' altre edizioni Non vien men tosto. Ad esprimere la debole appariscen
za ·delle immagioi riflesse da'vetri trBsparenti (non cioo com' ~ delto.
aggillStati a specchio). 0 .dall' acque oitide, e poco aIte, vuole il Poe
ta, e dee giusta il buon ordine dire, che ugualmente , od lloche pin di
tali immagioi discernasi perla io biBOca Cronte, qwmtuoque discernasi
poehissimo . Che ha dunque a far qui '1 tosto r Se avverbio di tempo aves~

se qui luogo. tardi ve 10 avrebbe, e non tosto; tulto il contrario. Men.
forte haono pur trovato gli Al'cademici della Crusea io mss. pllrecchi e
Callarono certamenle a non valersene per ]a loro edizione.

16 Tali ee. Cotal debole appariscenza di queste anime nella Luna dee
accennare , cbe ivi fossero, non per onore, ma per biasimo, per (Be-
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Perch'io dentro all' error contrario corsi
A quel, ch' accese amor tra l' uomo e'l fonle.

19 Subito, 51 com'io di lor m' accorsi ,
QueUe stimando specchiati sembianti,
Per veder di cui rosser, gli occhi tprsi,

~u E nulla vidi" e ritorsili avanti
Dritti nel lume della dolce guida ,
Che sorriden~o ardea ncfli occhi santi •.

25 Non ti matavigliar, perch'io sorrida,
Mi disse, appresso'l tuo pueril coto,
Poi sopra 'I vero ancor 10 pie non £ida,

condo Ia frase del poeta stesso) (a) "'rnare alia Luna il biasmo dJl' in-
fluenza, cioo della influita in esse instabilita, carattere alIa Luna comu
neme:nte auribuito - a parlar pronte, mostraotiai vaghe di parillr'
coo noi. Dassi a scorgere il desiderio di parlare da una certa fi..azione
di sguardo, unitovi un tale atleggiamento di Iabbra.

J 7 18 Perch' io Jentro all' error corsi , incorsi nell' errore, contra
rio a '{Uel, ch' accese amor tra I' uomo e 'I fonte : accenna I' errore che
cootano Ie favole preso da Narcisso in credere I'immagine propria veduta
nel fonte un oggetto reale da Be diverso, ed il morime per esaa: e dice
Dante di aver esso qui in contraria maniera errato, apprendendo che gli
oggetti veri fossero immagini. .

19 20 21 Di lor, delle deuefacce - specchiati sembianti, immagi
ni di volti in lucido corpo rappresentate - torsi, voltai indietro , creden
domi di avere dietro aile &palle coloro che queUe immagini cagionassero .

23 24 Dritti nel lume ec. indirizzatili nel Iume che Ia do/t'e Guida
Beatrice al'dendo negli occhi saoti spandeva - sorridentlo, per I' er
rore in che vide Dante caduto, come ora dira.

25 26 Appresso, vale qui in seGuito, per cagione - al tuo pue
.ril COlo, al tuo .fanciullesco giudicare. Vedi cio che della voce coto si ~

detto nel canto :UXI. 77. dell'Inferno e vl'Cli che leggendo ivi I' edizio
ni tutle coto, uniformemeute ana Nidobeatina, qni diversamente dana
medesima leggono quoto . .. Il POSTILL. ·CUT. nota in margine cOlfitatu;
ed il Signor Portirelli nel passo 8OpralJegato dell'Inferno neva interpre
tato colo per uno sincope di cor'to; piuttosto che provenieOle da quota
re cioo giudicare come pensll i nostro P. L, Non aarebbe forse una ain
cope di computo da compllla~, calcolare f N. E.

27 Poi, per poiche qui pure J come altrove. Vedi la nota al verso 1.

'a) Verso 58 e ses• .lei canto leg.
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'18 }Ia te rivolve, &ome suole, a voto.
Vere sustanzie son cio , che tu vedi,
Qui rilegate per. manco divoto ~

3I Pero parla con ess~, ed odi e credi ,
Che la verace' luee, ehe Ie appaga,'
Da se non lascia 101" torcer Ii piedi.

34 Ed io all' ombra , cbe parea pin vaga
Di ragionar, drizzammi, e eominciai,
Quasi com' uom, cui troppa, voglia smaga:

37 0 ben creato spirito, che a' rai
Di vita eterna la dolcezza senti,
Che non gust~ta non s' intende mai;

del canto x. del Purgatorio" il CoD. CUT. legge eM, av..icioand08i me
glio la coaa N. E. - sopr& 'I vero ec. aneon. il too giudizio IlOI1

,'appoggia al vero.
28 Milo te r.ivolve fie. rna io vano ti fa ghirihizzare.· Richiede il 8eI1

f$O che in fine del presente verso sia pllnto fisso , e oon punto e vugo
la, come Ie moderoe edizioni vi segnaoo.

30 Qui rilegate ce. rese preseoti a questo dall' Empireo lon'-oo eel
iocoatan&e. pianeta , in segno del maneD , del mancamento a'voti Catti.
Dill perO nel medesimo tempo lIVeoti e,8se ~ in compagaia di tutti i
buti i loro Icanni nell' Empireo (a): secondo la poasihile a Dio repli
cazione di una medeaima sostaoza in quanti luoghi a lui piace.

32 33 CM la verace ec. che quella somma verit8., Iddio, che Ie bea-'
ti.6ca. oon lalCiale mai mentire .

34 35 Che parea pi" 'Vaga Di ragionar: che con un cotale magiDl'
fissamento d' occhi, eel atteggiamento delle labbra fRcevasi scorgere phi
vogliosa di ragionare con noi. - dru:eammi la Nidobeatina, drizz4:"
mi I' altre edizioni.

36 Cui troppa voglia amaga, cioe smarrisce, confonde,' dissesta, vedi
la nota all' lof. xxv. 146. ed agli altri passi che ivi si allegano. Dee cia
inteodersi detlo ooerentemente a qtlltnto della fretta (che appunto dalla
troppa voglia DalCe) disse nel x. del Purg. v. 11. CluJ I' onest.atle ad
opi atto dismaga .

31 38 Ben ereato, per beato, eletto da Dio all' etema cloria. VOLPI.

Ma potrebb' anehe spiegarsi per gentile, Garbato - rai per riIGtJi, sin-

(a) Vedi 'I canto .epeutc v. 28 e segg.

Tom. III. F
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40 Grazioso lUi fia, se mi conteDli.
Del nome tuo, e della vostra sorte;
Ond' ella pronta e con occhi ridenti:

!~3 La nostra carita non serra porte
A giusta voglia, se non come quella
Che vuol simile a se tulta sua· corte.

46 10 rui nel mondQ vergine sorelJa:
E se la mente tua ben si riguarda
Non mi ti celera l' esser piu bella,

49 Ma riconoscerai ch' io son Piccarda ,

cope molto da' poeti adoprata. Rai di vita eterna ap~lla il lume del
divino beatifico aspetto, appellato da teologi lume della gloria.

40 Grazioso, per grato, gradevole .
4~ Can occhi riclenti. con piacevole sguardo. Metafora.
43 44 45 La 1WJt1'a BC: COItruzione. La lWstl'a carita. se 714ft comtt

~lla (Ville quanto non altrimenti faMa Ie~ comel quelJa, come
ci~ la divina caridi) • che 'Vuol tuUa sua corte (tutto suo corteggio,
tutta sua famiglia) ~imile a 'se:; non SfJrra pOrtte, 0( non 'oo1ttrasta) a
~iusta voglia .

46 rergine sorel/a. monaca, di S. Chiara . Sorella per SUOM, tito-
Jo delle sagre -vergiDi velaae. VENTURI. ' ,

47 Se la ,nente tua ben· si riguarda • Coal la Nidobeatina e pllree
chi mss. veduti dagli Ace_mici della CrutlCa" (ed i1 COb. Cu. ) in
nce di bell mi riguartla ,'che Jeggono l' altre edjzioni. II riguardlre .1
trui Ilon ~ della mente, rna degli occhi. Bensl intesa per mente la me
moria ( come certamente intendela Dante anche shrove. e segnatamente
in que] verso 0 mente che scrivesti cia ch'io 1Jidi (a). e come diciam
tutti comunemente tener a mente, per tenere. a memoria ) sara de]).
mente il riguardare se medesima, il ricercare ci~ dentro di se Ie specie
degJi oggctti ahra volta veduti.

48 Non mi ti cl"lera ec. riconosceroi in me, quantunque pin bella
divenuta mi 'SiR. i lineamenti che una volta con08cestt .

49 Piccarda , sorella di M. Co.-so e di M. Forese dell' iIlustre fami
~]ia 60rentina de' Donati fattali monaca di s, Chiara con 8versi 8ssnnto
j] nome di Costanza fn dal fratello 1\1. Corso per forza tratta dal mo
nastero . E shagliano, come altrove avvisai, tutti gli espositori in creder
la sorella d' Accursio Giureconsulto (b) .

(n) Inferno II 8. (b) Vedi CiODllcci /$toria tleUa B. Umiliana port. 4.
cap. 1. e Rodolfo da TossioDlmo Hist. Serapl•• Reii/(. part. 1 pig. 13~. oye
perb falla 0 la Slomp., ° I' aUlore dirtndoll II secolo nomata Riccarda in
nee di Piccl1rda.
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Che po~ta qui con questi altri beali ,
Beata son nella ·speL1l piu tarda .

5~· Li Dostri affetti, che solo infiammati
Son nel piacer ·ddlo 'Spirito santo,
Letizian dal' suoordine formati :

55 E questa sOI'te, che par ·giu cotanto,
Pero n' e data, perche fur negletti
Li Ilostri voti, e voLi in alcun canto.

58 ODd' io a lei: he' mirabili aspetti
Vostri risplende non soche divino,

51 Spera l!.iu larda, appella i1 del della Luna, imperoceM siccom' ~
pili di tutti gli altri cieli vicino alIa Terra, viene conseguentemente nel
comune dieuno l'ivoigimento da levante·· in ponente, dal Poeta con To
Iommeo supposlo, ad esser egli iI pili tardo.

52 53 Li nostri ajfetti ee. i desiderj D08tri, che unicamente aspirano
ad uniformarsi al divIDo beneplaeito.

54 Letizian , godono, si rallegrano. Letiziare ad ugual seoao adopen
Dante anche nel IX della presente eantica.

. Per letiziar lassu fiilgor s' acquista (a).
formati del SI&O ordine, delto tr8slativalllente da8ll ordini religiosi, e va
le introtlotti. e itabiliti nella di lui socif'ta. Del su' ardine, diversamen
te dalla Nidobealioa ed abre ·.uatiche, leggono Ie moderne edizioni in se
pito a qllella della Crusca. .

55 Par GiiJ. " par bassa.
51 roti in alcun canto, vale int1fseryaU in alcu.na parte. Vi e pe

r/) ( hi'ontaia il Venturi ) UBO scherzo di parole in quel 1)oto 1)Oto , che
potrehbe forse perdona1'8i a Piecarda se delta l' avease nell' useire dal mo
nistero; rua in uu hI luogo mi pare poco dicevole.

Donuue! manco se la fosse una proposizionaccia da donne del Boe
caccio. dgnQminauone anzi bellissima diee1a il Daniella, siccome quell'
altn pur di Dante.

Ch'io fui per ritornar piu 'VOlle volto (h) •
E eertamente la ~ tale quale da' rettorici si desidera, innata , non ac
cersita (c). E a dispetto di chi non vuole, anche j Santi del Paradi

. so pouono Car usa di cotali figure, e l' usa di Catli sant' Agnese dicen
do a Costanza figlia di Costantino lmperatare canstanter ace Constantia ,
Brede ee. (d).

(a) Verso 70. (b) Inferno I 36. (c) Quintil. lib. 9. (d) Vita di .ant'
Agnes8 creduta .critla da· ,.nt' Ahlbrogi'l •

F II
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Che vi trasmula da' primi concetti .
61 Pera non Cui a .rimembrar festino;

Ma or m' aiuta cia che tu' mi dici,
Sl che'l raffigurar m' e pili latino.

64 Ma dimmi :. voi, che siete qui felici,
Desiderate voi pili alto loco,
Per pili vedere, 0 per piu farvi a~ici?

67 Con quell' altr' omhre pria sorrise un poco:
Da indi mi' rispose tanto lieta,
Ch' arder parea d' amor nel primo foco:

70 Frate, la nostra volonta quieta
Virtu di carita, che fa volerne
Sol quel ch' avemo, e d' altro non Cl asseta .

.60 Da' primi concetti , dalle primiere immapai vostre nell' aItrui fan-
tasla concepute.

61 Festin.o, presto, sollecito.
62 Cia che tu mi dici , intende Je~l' infranti voti .
63 81 che 'I raffigurar • Jegge 18 Nidobeatina. meglio che ·non I' altre

edizioni 81 CM r~{figurar - piu latino: pin facile ed agevole, voca
bolo Lombardo, cbe quando vogliono' dim08trar una C088 e8ller agevole e
facile da maneggiare, dicono ( la t nella d cangiata ) ~ ladina. D.un.lo
LO • Avendo pero noi dai Latini detto latine .loqui , per parlar chiara
mente (a), ed &Vendo ad ugual senso Dante ste8llO detto nel suo Con
vito A piit latinamente veder la senten~a (b); da Latini medesimi dee
credersi che apprendesse ancbe i1 latino per chiaro.

66 Per piu vede"e ec. per pin conoscer Iddio, e pin essergli . in gra
tia. D.ll'lIELLO.

67 Can quell' altr' omhre ec. e8lla Piccanla pria un poco sorrise, e
con lei .orrisero Ie ahr' ombre compagne.

68 Tanto lieta, per la graB carita ch' era in lei di rimover I'igua
nDM di Dante; L.ll'lDl1'10 •

, 6g Primo Joco, dee intendere Iddio, perocch~ quello da cui ~ ogni
aItro' foco , ogni altro lume, 0 per Jiritto rtlfJ8io 0 per rirwer6erato.
Vedi ei6 ch' ~ detto nel canto precedente 'V. 10.

10 Quieta. acqnieta.
12 Non ci asseta, non ci fa sitibondi, desideroai .

(a) Vedi '/ Card. Adriano De modi, Latine lofllfmtli. <b> Tratt.2 cap. 3.



'C ANT 0 III.

73 Se disiassimo esser piu superne,
Foran discordi gli nostri disiri
Dal voler di colui, che quI.ne cerne: ,-

76 Che vedrai non capere in questi gin ;
S' essere in caritate e qoi necesse,
E se la sua natura hen rimiri :

79 Anzi e formale. ad esto heato esse,
Tenersi dentro alia divina voglia,
Perch' una ransi Dostre voglie stesse.

82 81 che come noi siam di soglia in soglia
P.er questo regno, a tutto'" regno piace,
Com' ~no Re,' ehe ~n suo vo)er ne' nvoglia •

85 In la sua vololltade e nostra paee :
Ella e quel mare, a1 qual tutto simuove
Cia , ch' ella cria , 0 che natura face.

45

75 Cerne, separa.
,t> 77 78 Cha. 10 roe, il qual discordamento dal volei' dl Dio, SIt

~ qui necessario essere in carita, e la natura della carit.il bene mguardi,
vedrai BOn poter'e aver luogo q.llllll8U . Di questo inDestamento di voci La-
tine V«li la nota del Volpi Inf. I 65. .

79 FormaLe, termioe delle seaole, per essenziaLe - ad esto bea
to esse leggono parecchi mss. veduti dagli Accademici della Cl'WIca e tre
della Biblioteca Corsini .. come altresi il CoD. CAs. (a) j e credo. per er
rore di stampa legga Ia Nidobeatina ad .~lo: tutte I' altre edizioni Ieggo
no con mal silono ad esso heato esse. Esse, Latino per essere, per lIi-
lIere. .

81 Perch', pe 'I quale tenersi dentro alIa divina voglia - una
fansi noslre 'Uoglie stesle: giwta cio~ quell' assioma quae sum eadem uni
~rbo mnte~m mt~ se.

82 83 84 81 che come ec. onde iJ ripartimento, che in questo regno
f'assi di noi di soslia in soslia { di cielo in cielo) , come piace a Dio,
coal piace a tutti noi faui da. eSllo vogliosi del di Illi volere .

85 In La sua la Nidobeatioa, e La sua I' altre edizioni .
86 87 Ella e quel mare. ec. Paragona tacitamente I' acquietarsi delle

creatl1re tutte (tanto Ie da Dio immediatamente prodotte, quanta Ie fat-

(a) Segnati 1 'J.17 508. 610.
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~8 Chiaro IDl fu anor, com' ogni dove
In cielo e Paradiso, e 51 la grazia
Del sommo hen d' un modo non vi piove.

91 Ma 51 com' egli avvien, s' un cibo sazia,
E d' un altro rimane ancor la gola ,
Che quel si. chiere, e di quel si ringrazia:

91 COSl fec' io con atto e con parola,
Per apprender da lei qual fit la tela,
Onde non trasse insino al .co la spola .

te per mezzo' d' altre cause da lui instituite ) nella DivinA ordinazione,
al muoversi di tutti i fiumi ad aver pace, quiete, nel mare. - 0

che natura face. Cosi Ieggono tuUe Ie edizioni; eppure agli Accademiei
della Crusea e piaciuto dr piutwsto leggere con aleuni manoscritti e che
natura face. Questa Iezione per6 non fa eosi ebiaramente eome I' altra
eapire ehe l' opere, ehe natura face, non sOno Ie medesime ehe Dio
crea.

88 Ogni dove, agoi qualunque Iuogo, alto 0 basso che sia.
89 E IJ Iegge la Nidobeatina, uno de' pili antichi mss. della Biblio

teca Corsilli (a), (ed i1 Cod. Glenbervie) in Iuogo di et Ii , comp. I('g
gono tutte Ie altre edizioni, e specialmente Ie modeme che per indiearla
voce Latina Ia serivono in ·diverso earattere. Non v' ~ qui bisogno del
Latino: I' e si Italiano vale iJ meelesimo che il Latino etsi. II tale, di":
dam noi pure comunemente, velttJ alla rieea, e Ii ha corte t'ntrate:
il tal altro fa il Ganimede, e Ii ha degli anni parecehi su la gobba .

9~ fA gola. vale qui la brama.
93' Che, per la onde (b) quel, a cui rimane gola - si e1liere; Ii

cMede legge la Nidobeat1na ma significano e I' uno e I' altro 10 stesso
- e di quel Ii ringrafei" , e di quell' altro, cbe ha gill di se reso sa
zio, si ringrazia chi l' ~ffre .

94 95 g6 COIJ fee' io ec. cosl io con aui e con parole me Ie feci
capire grato dello scioltomi quesito, eel insieme bramosG di risapere qual
fu la tela. che non finl di tessere; delto metaforicamente per quale.fu
il voto, eh' ella non campi. Co per capo, per termine, alla Lombarda,
adopera i) Poeta anche ahrove (c); e trarfYJ. 0 sio dimenare, laspola iu
fino 81 capo, al termine. della tela, vale 10 SteS80 che terminarla di
tessere .

(a) Segnato 1217. (b) Vedi Cinonio Pa.rtie. 44 23. (e) Inferno J:II. 76.
~11 64. PurgatoriG II I t 28.



'CANTO III.

97 Perfelta vita ed alto merto inciela
Donna pin su, mi disse, aUa cui norma
Nel vostro mondo giu si veste e vela;

]00 Perche'n fino al morir si vegghi e dorma
Con quello sposo, ch' ogni voto accetta ,
Che caritai.e, a suo piacer, conforma.

] 03 Dal mondo, per segnirla, giovinetta,
Fuggimmi , e nel su' abito mi chiusi,
E promisi la via della sua setta .

106 Domini poi a mal, piu che a bene usi,
Fuor mi rapiron della dolce chiostra
Dio 10 si sa qual poi mia vila ('usi .

97 Perfetta vita tic., una vita condotta nella crubana perfezione
- inciela , zeuma , in vece d' inciela1UJ, cioe allogano in cielo, co
me, per cagion d' esempio, wcesi inKabbiare, inguainare ec. per collo
care nella gr;Jbbia , nella gumna ec.

98 99 Donna .piu. su ec. sImla Chiara, eonforme alIa regola della
quare si "este l' abitp religioso, e si porta i1 ve]o monReale. VEl'ITUBl .

100 101 102 Perche 'n fino cc. acciocche giorno e notte fino alla
morle stiasi in eompagnia di quello sposo , di Gesu Cristo, il quale ag
gradisce ogni volo ogni promesSB, ehe la carida ( la sola carita. e non
altra motrice. causa ) rende a] medesimo piaeevole .

103 Per seguirla , ]a predelta donna, cioo santa Chiara.
105 Setta, dal Latino secta a sectando, per se..;uito, compagnia.
106 Uomini poi a mal ec. E' saggia riflessione del Cionacci (a) che

aUllda, cosl de'Donati parlando, al motto di Malefammi, col quale
( testimonio Giovan Villani) (b) er:mo essi Donati comunemente appeI
lati .

108 Dio /0 si sa ~ual ec. CUI'SUS frater (serive di qnesta beata fem
mina Rodolfo cIa Tossignau:> ) adversus sororem virginem ira percitus,
assUI1lplo secum F4rinata sicario fam1so, et aliis duodecim perditissi
mis sycophantis , admotisqll,e parielihuf sclafJlis , ingressus est septa mo
naster"" : captamque per vim sororBm ad pllternam domum secunl ad
duxit, et sacris diseissis vestibus, mrndanis indutam ad nuptias coegit.
Anlequam sponsa Christi cum viro conveniret, ante imaginem Crucifi-

(a) Sloria ddla B. Umiliana parl. 4 cap. 4. (1,) Cronide lib. 8 ~ap. 38.
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109 E quest' altro splendor, che ti si mostra
Dalla Mia destra parte) e che s' accende
Di tutto illume della spera nostra ,

I I 2 Cio ch' io dieD di me, di se intende :
Sorella Cu, e COS! Ie Cu tolta
Di capo l' ombra delle sacre bende.

I I [) Ma poi ehe pur al mondo Cu rivolta
Contra suo grado, e contra buona usanza,
Non fu dal vel del cuor giammai diseiolta.

I 18 Quest' e la luee della gran Gostanza,
Che del secondo vento di Soave .
Genero.'1 terzo, e l' ultima possanza.

xi 'I1irginitatem suam sponso Christo commendavit. Mox totwn cerpus
ejw lepra pereussum fuil, ut eernentibw dolorem incu~ret, et /aorro
rem: itaqu.e Deo clisponente, post aliquot dies cum palma virginitatis
migravit ad Dominum (a). Fone perO non potendo il Poebl certificani
onoinamente di cotal esito, scelse prudentemente di passarsela con far di
re a Piccarda .Dio 10 si sa qual poi mia vita fusi - Fusi per si fu;
in rima. Vedi anche il Varcbi nell' Ercolano , a carte 'AO'. VOLPI.

I 10 I I I Clae s' aeeende ee. cbe ha tutto i1 lume che pua uno splen
dare del nostro cielo avere.

I • 'A Di Ie intende, ~ntende detto di se pure.
I 13 Sorella, qui pure come nel ven. 46. per SUbra, per montlCtl

- e cos!, intendi, come a me.
114 L' onabra delk saere 6ende, 1. copertura del aacra monacale

velo.
'1 16 Contra buana wanm, contro I' antico huon uao di non mai

tornar al &eColo monache profes8e .
II' Non fu dal vel tkl euor ee. non iaveatl mai il auo cuore dell'a

more allo stato monacale.
118 119 no Gostanza ee. figliuola di Ruggieri Re di Puglia, e di

Sicilia. fa qllale si feee monaca io Palermo: poi tratta per rona del mo
nasteri., , fu data per moglie ad Arrigo quinto Svevo Imperatore, cbe fu
6gliuolo di Federigo ( Barbarossa ): e perc~ ella d' Arrigo generO Fe-·

(a) Hi,t. St!rap'h. Rt!lig. parl. 1 pag. 158. Questo medesimo rallo rapportan
do il Vaddingo JD coHoea malumente sotto .. anDO 1320. imperocche Dante,
che fll al rilio CODlemporaneo, supponelo accadulo prima del 1300. anno in
cui ~ Come pia ,olle e deLlo, DOle di aver fauo qlleslo .uo Yiaggio.
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121 Cosl parlommi: e poi comincio AVE
MAllIA, cantando; e cantando vawo,
Come, per acqua cupa, cosa grave.

124 La vista mia, che tanto la segulo,
Quanto rossibil fu, poi cbe la perse,
Volsesi al segno di maggior disio,

127 Ed a Beatrice tutta si converse:
Ma quella folgoro nello mio sgllardo

derigo secondo, chiama esso Federigo suo figliuolo terzo vento, terza lIU

perm.; perch~ fwoon superbi ed aIteri: onde si dice yentos4 gloria, ven
tOla linSlUl, come disse Virgilio Det libertatem (andi, flatusque remit
tat (4): onde cleponere flatus ~diponere I' alterezza e superbia. DAIUBL
LO. - ultima possanUJ appella esso Federigo II percht) fu I' ultimo
Imperatore di quella famiglia. Perch~ di Soaye (chi~ il Venturi ) chia
ma 1. casa.di Svevia. non trovo chi sappia dirmelo,. n~ • me basta
I'animo d' indovinarlo .

Da Suevia ( risponde il Rosa Morando ) gli antichi Toscani COIl

qualche alterazione fecero SoaYia. . • . e Soave da Soayia fece Dante
come quive da quivi. e sie da sia, e simili, per quella 6gura che I' ul
time smabe delle dizioni muta, e metaplasmo chiamano i Greci.

Trovando noi pero la medesima regione appellata da' Fraocesi SOlUl
be (b). e sapendo il facile sempre occorso scambio tra Ia bela u , que
sta direi io la ragiooe di aver Dante appellata Soave ]a Svevia. • n Soa
Yia, che secondo i1 Rosa Morando usarono gli antichi Toscani , non era.
che un Latinismo, poich~ quel tratto di Germania si diceva promiscua
mente SueYia. e SlUIvia. giusta la testimonianza di delto Baudrand;
e latioi.mo potrebbe altresi credersi il Soave, che ne fece Dante anche
in grazia della rima. N. E.

122 Yanl0, svani, si tolse di vista •
123 Cupa, profonda.
126 Segno, scopo obbietto, di maG6ior deslo~ maggiore ci~ di «Iuel

10 fossero Piccarda, e Gostaoza. Acceona, do ch' eapresaamente nel se
guente verso dice:, d' essersi rivolto alla sua Beaboice .

12' 128 Ma quella folgoro ec. Accenna il divario grande, che sup
pone, tra 10 aplendore delle anime della Luna e queUo di Beatrice;
com'. deuo di sopra, al v. 16. - 81 che da prima il viso. I' oc
ebio, non sojJerse: come chi daUo aver leouto I' occhio &sao nell. Luna

(0) 4~n~id. ~ 346. 11 VabieUo non eita lItre parole che.' jltuUI •
lIee essen ecc:orso sblSlio. (6) Bludrand Le:l:~. GH,r"pla.

rom. 111. G

ml
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81, che da prima il viso non sotrerse :
E cia mi fece a dimandar -pin tardo.

volgesselo nel Sole. Beneh~ tutte l' edizioni leggano non sofferse agli Ac
cademici della Crusea f~ piu. a grado leggere con alquanti mss. nol sof
ferse. Se perc> al non si dovesse congiungere pronome dovrebbe essere
la e non Lo.

Fine del canto terz.o ,;



CAN T 0 IV.

---
ARGOMENTO

Stando Dante nel medesimo eielo, da Beatrice due verita gli si ma
nifestano. L' una del luoGO de' beati, I' allra della volonta mista c

della assol~ta. Ei propone una terza questione, la quale e del voto,
se per quello si puo sat;sfare.

I

4

Intra due cibi distanti e moventi
D' un modo," prima si mOl'ria di fame,
Che liher' nomo l' un recasse a'denti.

51 si starehbe un agno intra due brame
Di fieri lupi, igualmente temendo:

1 :a 3 Distanti, e 17lOfImt; d' un modo: ugualmente dall' uomo di
scosti, ed ugualmente incitanti il di lui appetito - prima si mor
ria ec. Costruzione. Uomo libero si morrla d; fame prima eM I' un (uno
di essi) recasse a' dent;, si mangiasse. La ~ questa una conseguenza del
modo di operar nostro, che non scegliamo di piti cose nna se non 0 per
c~ piace di piu, 0 percM ~ piu. comoda a pigliarsi. E pen\ sopra
dell' ipotesi medesima discorrendo anche S. Tommaso, non tron ahra
via di far nscire quell' uomo d' imbroglio, se non di fargli considerare
in uno de' due cibi qualche condizione, per cui rendasi phi eleggibile;
tal che pieghi ad esso Ia volona (a): ch'il poi come a dire, che non
v' ~ altro scampo, che di rendere que' due cibi di moventi d' un modo,
moventi diversamente; e che restando di un modo movent;, I' nomo reaI
mente si morria di fame. .. n COD. CUT. Iegge i1 ..,. 3. Ghe lihero
huom I' un si reeasse ai denti; ed il Canonico Dionisi nella stessa gui..
sa ; Noi I' averemmo introdotto nel testo quel si se ci fosse sembrato ne
cessario. N. E.

Non capendo il Venturi la forza dell' lpotesi, e ad aso de' -volgari
Domini la soja praties risgnardando, passa a esratterizzare "questa simili
tudine di molta v~he~za poetiea, ma di poca .wdezza J.a Ji/osofo.

4 5 81, istessamente - si starehhe, intendi, immohile (h) -

(a) Prima 't!cunalle q. 13. art. 6. (b) Del verbo ,tare al leDI~ di ,tar
(erma vedi 'I Voclibolurio della Crulea che ne reea altri esempj •

G 2
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8i si starebbe un cane intra due dame.
7 Perche s' io mi tacea, me non riprendo,

Dalli rniei dubbi d' un modo sospinto,
Poich' era necessario, ne commendo.

10 10 mi tacea: ma '1 mio disir dipinto
M' era nel viso , e '1 dimandar con ello
PiiJ. caldo assai, che per parlar distinto ..

13 Fe -si Beatrice, qual fe Daniello,
Nabucodonosor Ievando d' ira,
Che I' avea fatto ingiustamente fello.

un agno: ~i per agnelli, 0 pecore adoperasi in rima anche Delle .tan
ze appellate della rabbia rJ,,' Macone (a) - intra due brame di fieri
lupi , metonimia, per intra due fieri bramoli lupi. .. n Signor Porti
relli erede ehe questa' similitudine sia tratta da Ovidio lib. 5. delle Me
tamorfosi

Tigris ut tzlulitis diversa valle duorum
Exti1llulata fame mugitibus armentOTllm
Nescit utro potius I'ual, et ruere ardet utroque
Sic duhius Perseus ec. N. E.

6 SI si st.rebbe, ugualmente starebbesi immobile - dame per dam
me, daini, al modo che scrivone i Latini dama.

'} 8 9 Percl,e s' io ee. Costruzione. Perehe (per Ia qual cosa) I' io
dalli miei dubbi (dai due dubbi che nel v. 19. e segg. dirl) sospinto
d' un modo (ngua)mente spillto daU' uno e da)l' altro a dimandare; n~
perO sapendo determinarmi di quale dimandassi primieramente), mi la
cea , me non riprendo, ne commendo, poiche eta (cotal mio tacere in
tale circostanza) necessario: e non merita riprensione n~ commendazio
ne Be nOll ci6 che Iiberamente si fa.

11 Con ello, con lui (b).
12 P,U caldo assai, intendi, dipinto, pin vivacemente figurato.

- che per parlar distinto, che per espresso mio parlare noD aarebbe
stato.

13 14 15 Fe sl Beatrice ee. Fessi Beatrice, Ieggono tutti i mSL e
lutte l' edizioni che ho potuto riscontrare: e struggonsi quindi i1 cenel
10 gli espositori ad accordarvi il resto del verso qual fe Daniello. Scor
gendo io da on canto il costume della Nidobeatioa e di parecchi mss.
di 80vente attaccare una voce monosiHaba .. quella che Ie vien appre8lO,
con raddoppiarvi Ia cODaOnanle colla quale questa incomincia (acrivell-

(a) Stanza 14. (b) Vedi Cinonio Partie. 101 18.

•
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J 6 E disse: io veggio ben come ti tira
UDO ed altro dis10 ~ Sl che tua cura
Se .stessa lega sl,che ruor non spira.

19 Tu argomenti, se'l huon voler dura,
La violenza altrui per qual ragione
Di· meritar mi scema la misura?

2~ Ancor di 'duhitar ti da cagione,
Parer tornarsi r anime aIle stelle,
Secondo la seatenza di Platone.

53

do, per cagion d' eaempio, eMssi (a), chettu (b) allui (c) , in Tete eli
ehe s;. che tu • a lu;); e trovando dall' altro canto adoprata dal poeta
noatro la particella qual al senso di come, segnatamente in quel veno

Qual i fioretti dal notturno gielo (d):
lDi e parso di potel' decidere, che fessi scnUo siasi 0 per errore, 0 per
ortografia di qne' tempi ; e che Fe sl Beatrice, qual fe' Daniello, va
glia quanw Feee Beatrice istMsamente, come fete DtlniBlio • .. Questa
lezione del bral'o P. I.ombardi vieDe cODfermata .d.aI COD. CAS. nel qaele
trovasi staccato Fe si : Anche il Canonico Dioniai ha letto coal dope iJ;
Lombardi . N. E. Siccome ci~ Daniello intese , quelJo che gJi altri in
dovini non poterono , qual era stato i1 sogno del Re Assiro Nabucodono
lor, senza ch' egli, che 8OOrdato se n' era. il dicesse, e gliene spiego i1
lignificato; e in cotal modo placandolo fecegli sospendere I'ingiwta sen
1enza di morle fulminata contro tutti gl' indovini; cosl Beatrice Ieee a
Dante palesi i dubbj ehe 10 alltavano. e glieli sciolse - feUo , per
jiero. crudele.

16 17 18 Come ti tira 11III0 eQ Bltro dislo: come ~men(e ti spi
gne a dlmandare ciascuDO ie'due dubbj cbe tu hai - .s! clUJ tUtJ cu
ra ec. oode il tllO de.iderue se steS80 lega, hnpediBee. in gWaa, eM fllor
eon parole non traspira .

19 11 buon yoler. Ia bUOM volonlA, t:he avevaDO queUe monache di
OSIel'vare i loro voti .

21 Hi per ne, i1 singolare pe" '1 plurale.
24 La sentenza di Platone, il quale insegt)o, cbe tOS8ero Ie aDime

nOitre fatte prima dei eorpi, e distribuite nelle stelle; e che dalle stelle
paSllndo ai corpi, ritomino in. JDOrte alle medesime stelle per ivi, se
condo i meriti maggiori 0 minori quaggiu eontratn, reataraene piu 0

men lungameote (e).

en) Infer. VIII 9'" (b) Infer. I 11~. (r) Inf. I 130. Cd) Inf. II 121.
(~) Vedi Platone nel Timeo, e cib che io.egnato da Platone riferi.ce

s. Asollino lib. 13. De Civil. Dei cap. 19'
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25 Queste son Ie'question, che nel tuo yelle
Pontano igualemente: e perc> pria
Traltero quel1a che pill ha di relle.

28 De' Serafin colui, che pill 5' india,
Moise, Samuello, e quel Giovanni,
Qual prender vllogli, io dico., non Maria,

3 ( Non hanno in altro -cielo i loro scanni,
Che questi spirti, che rno t' appariro ,
Ne hanno all' esser lor pill 0 men anni.

25 Yelle, voce Latina posta qui per volere. volonttl, ,desiderio, e per
'Lisogno della rima, e per I' uso de' poeti, edanche de' prosatori, di
spargere ne'loro italiani componimenti voei Latine. Vedi I. nota del Vol
pi Inf. I 65.

26 Porltano igualemente, fanno uguale stimolo; il perch~ nissun. di
Ioro tn puoi maRifestarmi.

27 Felle, epentesi im.itllnte it Latino per fele, che pure 'adoprasi in
vece di fiele (a). Qui pero tratllativamente' ata per veleno , e veleno di
falsa .dottrina :- onde in seguito dira.

, L' altra 'dubitazion , che ti commov.e
Ha men velen (b).

28 'al 33 De'Sarafin ec. Sinchisi, di cui dee essere la coatrudone.
Colw' de' Serafini, clie piu s' indi~ ( s' interna, si uniscea Dio ) iJ'loi
sll , Samuello, e q'!-el Giovanni, qual prtmder vuogli ( 0 il Battista" 0

I~ Evangelista), nan hanna, io dico, i loro sc:anni" in aUro cieio, che
qllcstispirti , che mo ( ora ) t' appariro; non Maria (Ia steSSIl gran
Madre del Signore Ita, intendi. 10 scanno suo in altro cielo, che. ee. );
ni! hanno all' csser lor piu 0 men fJ1mi. II dire che tutti i beati sieno
nel medesimo cielo, appartiene a rimovere I' error di Platone, che stlln
7.ino Ie anime in diverse stelle, doe chi nella Luna, chi in ,Snturno, chi
in Giove ec. e l'nggiungere, che non hanRo al loro" beato essere pre
scriui piu. 0 men anni , ma che, come iIltc~de" tutti debbono 1vi re
stare eteroamente, mira a distruggere I' erronea aggiunta di Platone me
deslino, che ripassllndo l' anime dai corpi aIle stelle, ivi restino phi 0

men Iungamente a misura dei riportati meriti . Quegli spirit; leggono qui
I' edizioni diverse daUa Nidobeatin'll, rna poi nel v. 75. de' medesimi par
lando quest' alme Ieggono tutte .

Non avvertendo il Landino e 'I Vellntello,che nel XXXII di qne
sta cantica colloea Dante nel medesiQ.lo empireo cieJo Maria Vergine in

(il) Vedi '1 Vocabolario della Crusea. (b) Ven. 64. e .es.
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34 Ma tutti Canno. bello it primo giro,
E differentemente han dolce vita,
Per sentir pill e men l' eterno spiro:

37 Qui si mostraro, non perche sortita
Sia questa spera lor, rna per far segno'
Della celestial, ch' ha men salita.

40 Cosi pular conviensi al vostro ingegno ,
Perocche solo da sensato apprende
Cia, che' fa poscia d' intelletto degno.

43 Per questo la scrittura condiscende

compagnia di tutti i beati , sonosi indotti a credere che Ie parole io di
et', non Maria (ossero un'eccezione di Maria Vergine dal comun cielo.

Nessun poi, quanto veggo, degli espositori fermando col Poeta la
Dura aUa predetta erronea aggiunta· Platonica ( del restaraene I' anime dai
corpi aeparate nelle stelle loro pia 0 men Bnoi, a miaura dei ripar~ti

meriti ), od hanna percio I' ultimo de' recitati versi , He hanno all' esser
lor ee., saltato seoza farvi chiosa, ad han chiosato essere il di lui seo
10, che tutti i beati saranoo della medesima eta dopa che siena risorti
in virum perfectum, in mensuram aetatis plenitudinis Christi (a): chio
sa noo solo incoerente all'intrapresa coofutazione del Platooico sistema.
ma contrana eziandio all'incorporea natura de' oominati Serafini. I gua
Ii appnoto perche diverai dagli ,uomini sceglie Dante ed accoppia agli uo
mini; e tutti colloca nel medesimo cielo, in maggior contraddi-ziooe at
Platonico peosare . .

36 L' eterno spiro: 10 inspirare, l'infondere in eui la beatitudine che
Idelio fa eternameote .

31 .QuI- ,si fflO~('aro: I non p legge. meglio Ia Nido~atina l'aSpl"ezza' schi
vando del ron non, che' ammettono l' altre ediziooi legseodo Qui si mo
straron, non - sortita per assegnata i,I, sorte. VOLPI. .

38 39 Ma per far segno ec. per della celestiale spera J che htl men
salita, ch' ~ la pili basS8. di tutte, far segno indicare, intendi, 'ch' egIi
no lra' beati 8000 gl' iofuni .

41 Da sensato, per da obbietto sensato , cioe aeosibile (b) - ap,-
prende J preode. piglia. , .' -

4~ Cil> che fa BC. do che fa e$ser materia dell' ioteJ,let~Q •
43 La Scrittura, 1a sacra Bibbia. .

(D) Ephe.... (b) Di un,alo per sensibile vedine alLri esempj nel VOC/l.

bDlariD della Cru.ea •
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A vostra facultate, e piedi e mana
Attribuisce a Dio ,ed altro intende :

46 E santa Chiesa con aspetto umana
GabbrieU' e Michel vi rappresenta,
E l' altro, che Tobbia rifece sano.

49 Qtlel, che Timeo dell' anime ,argomenta ,
Non e simile a cio che qUI si vede,
Perocche, come dice, par che seota .

5~ Dice, che l' alma alia sua stella riede;
Credendo queUa quindi esser decisa,
Quando natura per forma la diede.

55 E forse sua senlenza e d' altra guisa,
Che la voce non 6uona, ed esser puote
Con intenzion da noD. esser derisa.

58 S' egli intende tornare a queste ruote
L' ·onor della 'nfluenza, e 'I biasmo, forse
'In aIeoD vero suo arco percuote.

44 A "astra facultate. nlla matennle vostra capacitl.
45 Ed., qui per ma; di cbe ndine altri esempj prelso it Cinonio (4) •
4R L' altro 'ec. ci~ I' Arcangelo RaWaello, che rende Itt. vista a1 vee-

'Cimo Tobbia.
tf9 Time". i1 COM d. Platone Inti101ato Dialogo. per Platone medeli

11'19 in qnel Dialogo.
50 Non ~ simile ec. non e. com' ~ queQo, figurameato ·di una (lQU.

per fame capire un' altra.
5t Che senta, per eke creda.
53 Decisa, separa'ta. tolta .
.54 Per forma la diede: la diede per forma all' uman corpo .
55 E' d' altraguisa, che la <voce .nan suana': non dee iDtenderai

letterll1mente .
57 Intenzione, 'intendtrnento, senso. .
58 59 60 S' ~gli intende ec. a' egli e d' intendimento. nen rohe dalle

stelle ai dipartiaaero Ie anlme ad informare u.mAni corpi , ma che create
4a Dio di manoin mana che debbonsi) ne' corpi infondere, aolo perehi

(a) Ptlrlic. 100 ti,
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61 Questo principio male inteso torse
Gia tUlto '} mondo quasi, 51 che Giove,
Mercurio, e Marte a nominar tra5corse .

6~ L' altra dubitazion,·. che ti commuove,
Ha men velen , pero che sua malizia
Non ti poria menar da me altrove .

67 Parere ingiusta la nostra giustizia
Negli occhi de' mortali, e argomento
Di fede, e non di eretica nequizia.

57 .

dalle stelle rice'Vo~n·egl' influssi, percio parleDdo da' corpi vadino alle
stelle per rendere I ro 0 I' onore ,de' buoni intlnssi, ovvero il biasimo
de' catlivi - for in alcun 'Vero suo arco percuot.e; forse il di lui
parJare ouicne al na verita di fatll, coal inteso, converrebbe PIatone
001 Poeta, il quale non per altro motivo fa vedersi quelle smonacate fem
mine neUa Luoa, che in se800 della instabHita dal pianeta loro inflnita.

6. 62 63 Questo principio, questa masaima Platonica - male i~

tao, iotesa indiversa maniera da quella nella quale or ha detto potersi
intendere - tors6 SiC, tutto il mondo quasi, disviollo dal reUo , all'
Idolatria facendolo rivoltare, v' aggiunge il Ventnri, i vecchi comeD
taton segueodo che spiegano mosse da cia Ie genti ad adorare i pia
Deti come Dei . Ma ben diverso essendo credere i pianeti sedi delle ani
me, e il crederli Dei: ed esaendosi in oltre adorati. essi pianeti come Dei
da quasi tullo il mondo prima di Platone, com' egH medelimo, tra gli
altri , nel suo Cratilo ne fa fede t verra percia meglio 10 spiegare , che
dietro al mal ioteso Platone si celebrassero i nomi de' pianeti come uui
che sedi delle beate anime .

64 L' a/Lra duhitazion, delta ne' versi 19' e segg. S6 'I huon voler
dura ec. - ti commuove, ti agila.

65 b6 Ha men velen, ~ di men nociva cooseguenza - sua mali
%ia, aua tortura, sua pecea - Non ti poria ec. non ti potrehbe al
lontanare da me, dalla dourina teologica. " II POSTILL. CUT. appunto
chiosa non posset rf'movere te a me, et facere te e,.,"are in fide N. E.

67 68 6g La nostra giustizia : nostra dice in vece di divina per I'nnio
~e e comunione che hanno tutti gli eletti con Dio, anche nel giudica
re (a) - e argomento di fede, e non di eretica nequizia. E argo
mento (chiosa il Venturi), ma assai difficiIe; pero Veil utello, e Da
niello saltano iI fosso: il povero Landino ci casea dentro con dire que
110 sproposito, eioe ehe tal duhbio in Dante non era vt:lenoao I e non era

(a) Coal tutli i lacri interpreti .piegano quel del Vangelo delto da Gesit
Cri'lO a' suoi discepoli setkbitis et vos ;wlicantes • MaU. 19-

Tom. III. H
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tale da rimoverlo dalla fede; perch~ qubitandosi, che non sia giwta cosa
quello I che tiene la nostra Fede essere giusta cosa, s' afl'erma la Fede

. essere. Dico dunque per mitigare I' asprezza di questa terzina: sant'Ago
stino insegna potersi senza peccare cODtra la Fede, anzi per afl'etto 10
devole derivato da questa virtu, potersi , dico , esaminare, meUere in
dubbio e in quistione Ie cose della Fede, purche si faccia ad piam de
lectatiollf'm, retenta jam Fide. Cio supposto, daremo un senso ragio
nevole al testo con dire cosl: il parer ingiusta la giustizia di Dio per
parere ch' egli rimeriti menD chi non per difetto di sua volontll, rna per
altrui violenza laseia di far bene , come Ie due monache" suddette per
forza smonncate, e per tal parere muoversi, I'etenta jam P'ide, a cer
care , come s' accoppino queste due verita tenute come rivelate I e che
Dio ~ giwto I e che non Ii perde di mento senza difetto di propria vo
Ionta I questo ~ argomento di Fede. Questo pare che possa essere il sen
so: altrimenti essendo di fede la giustizia di Dio non essere ioginsta , a
chi paresse in contrario I e aderisse a tal parere, non potrebbe difeoder
si da eretica nequizia. Chiama poi argomento di fede quel primo modo
eli S. Agostino IOOato I perch~ dimostra l' afl'etto , che un porta a quel
la , dando a vedere il pio desiderio di bene iotendere cio ch' ella pro
pone, per essere pronto, come vuole S. Pietro, a render ragiooe della
fede. Vi e chi questa voce argornento Ia piglia in signi6cazionc di mo
tivo, e dichiara i1 testa cosl : e motivo di credere, e non d' essere mi
scredente; ma pare a me durissimo a persuadere, che l' apparente iogiu
stizia sia motivo, che spinga a credere essel" 'Dio gi usto, e ROD piuttoeto
tentazione ad opposto. Che se con cio voglia dirsi, che I' apparenza con
traria alIa veritA (come- Del sagrameDto dell' Eucaristia addiviene) rend.
Ia divina giustizia ohbietto materiale di Fede, mi comparisce una spie
gazione piu ricercata, e men naturale, De malta conforme al presente
contesto, e poco corrispondente all' espressione medesima del nostro poe
ta Iaddove pigliando ad imprestito la dottrina dell' Apostolo delle Genti.
assensce ed assevera: Fede e sustanzia di cose sperate, e arfIOtnento
delle non parventi; ove per argomento di "Fede intende tutt' altra co
la, come Ii puo vedere nel canto XXIV. vers. 64. del Paradiao. Fin
qui il Venturi.

Nel tomo 4. di tutte l' opere del poeta noatro stampate in Vene
zia I' anno 1760. part. 1. psg. 64. viene prodotta una interpretazione del
presente passo Catta dall' Avvocato Sig. Giovanni Agostino Zeviani, in
questi termini" Tutti i comentatori hanna Catta in questi versi una dif
6rolt1l insolubile. qnando non ce n' e verona: "ceco Ia parafrasi per bre
vit~ e chiarezza insieme. Dice dunque a Dante Beatrice coal: Che 1a giu
stizia n08tra (eioe lR divina) aembri tal volta ingiusta agli occhi degli
uomini , egJi e argomento di dover credere, e non gia di creticamente
~nbitare ; perciocche tRnto phi umile deve eSllCre I' intelletto in oaaequio
della Fede. quanta pin 08Cura e diflicil cosa gIi si propone da credere:
e questo bastAr dovrebbe per acquietarti di tua domanda. Ma perch~ il
dubbio del qual tu cerchi e di tal natura. che anche I' accorgimcnto vo
stro (cioe) I' umllDo) puo penetrare alla verita della scioglimento. voglio
farti contento della risposta .. .
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70 Ma perche puote vostro accorgimento
Ben penetrare a questa veritate ,

Come disiri, ti faro contento .

59

Con queslespiegazioni pero, 0 io non Ie intendo bene, 0 rima
niamo tUll3Vi8 nelle tenebre della difficoltll. Accor8o al Venturi, che ad
piam delectationem , retenta Fide, possono questionarsi cose di Fede
aen~ peceare contra la Fede; ed accordo altresi al Zeviani, che 18llto
piu dee DOStro intelletto in ossequio della Fede umiliarsi, quanto pill.
difficil cosa gli propane da credere: ma non vedo poi come cavisi di qui
ragione alcuna di eii» che Beatrice ha dello nel vers. 27. e nel terzetto
precedente ripete, che it dubbio circa la divina giustizia ha men velena
dell' altro dubbio circa il Platonico slanziare delle anime nelle stelle, e
che solamente la malizia di questo potesse trar Dante fuor de' gangheri ,
e lion di quello. Forse che ad piam delectationem , ,.ei~nta Fide, non
si poten ngualmente dilCntere si l' uno che l' altro dubbio? Potevasi
certamente. Cbe dift"erenza adunque poneci i1 Veoturi 1 In ossequio poi
della Fede (per cii» che aspetta al Zeviani) era DaDte ugnalmente in.
obbligo di umiliarsi in tutti e due i dubbj; e non facendolo sarebbesi
per qualunque di e88i 8COstatO dalla celeste dottrina di Beatrice. E per
~ dUDque del 8010 dubbio circa III divina giuslizia, si dice I'impoten
za ad allontanar Dante da Beatrice 1 e perch~ solo e880 dicesi arsomtJn.
to di Fede 1

Altr" via d' uscirne tenla iI signor Bartolommeo Perazziui nelle sue
correzioni e note 80pra Dante (a), pretendendo rilevarsi dal contesto, che
parere in(Jiusta la divina giustizia vaglia iI medesimo chc parer,e tl'0PpO
Biusta : e come, dice, il credere alcuDo u'oppo giu.to ~ arlfOmento, se
goo, di crederlo giusto, cosi il pareri' in(fiusta la divina giustizia e ar
fIOInBnto die Fede , ~ segno di crederla giUSla.

n conteno perO, ch' t\ il gastigarsi alcuno per cio che CQDtro al suo
buon volere ha per altrui violenza operato (h) non acconsente, che pl'cn
dasi inJiusla in altro sensa che nel 8UO naturale di non giusta •

'luanto a me adunque , parrebbe lil piu spedila it dire, che parli
Dante cosl, perocche all' apparire delle anime nelle stelJe favoriva iI mal
inteso Platone, ed era percil~ pin facil:e l' aderirvi: Iaddove al parere in
giusta Ia divina giustizia in quelle per form smonacate femmine niona
cosa prestava favore; e rettamenle discorreDdo alu'o non poteva cavarse
ne ('he ar~mento', motivo, di Fede, di credere cioe che Iddio vede
pin di nol ; e che f088e a lui palese in queUe donne difetto tale che Don
era apparso agli occhi de' mortali. In fatti simill apparenze mossero pure
i. santi Giobbe, Davide, Geremia, ed "Itri, rW [pero lrassero indi che
arGomento di Fede, e nOD giamQllli d' eretica xequizia .

70 71 72. Ma ptrch~ puote tiC. quasi dica: Be si parlasse di ccrl' al-

(a) Stampate in Verona nel 1776. (b) Vedi .,. 19' e .egg. del presente
canlo.

II 2.
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73 Se violenza e quando quel che pate,
Niente conferisce a' quel che sfor~,

Non fur quest' alme per 'essa scusate :
76 Che volonta, se non vuol, non s' ammorza ,

Ma fa come patura' lace in loco,
Se mille volte violenza il torza:

79 Perche s' ella si' piega assai 0 poco ,
Segue la lorza: e cosl queste fero,
Potendo ritornare al santo loco.

82 Se fosse stato il lor volere intero ,
Come tenne Lorenzo in su la grada ,
E fece Muzio alIa sua man severo;

lre veritll, aUe quali non puo I' aecorgimento, I'intendimento, umano
penetrare, io non fnrei altro che esortarti a credere; rna poich~ Ia eque
sta ooa di queUe aUe quali pub I' umano intendimento penetrare, io sod
disfaro al tuo desiderio, e ti faro toccar con mana, che noo e io queUe
smooacate, femmioe ingiusta la giustizia oostra. .

73 Pate, per patisee, soff"re, adopralo Dante anche fuor di rima.
Par. xx 31.

74 Niente la Nidobeatina ed aleDO' altre edizioni (a): neente con al
eune antiehe tutte Ie moderne .

75 Non fur ee. non furono quest' anime "eramente 'Viol('Dtate, e per
eio degne totalmente di seusa.

76 Non s' ammorza, non 'cessa, non s' acquieta , detto traslativamente
dal cessare che fa il fuoco ammorzandosi. ' ,

77 78 Ma fa come ee. Ia !=ostante volonta contro la violenza fa co
me nel fuoco, nella fiamma , I' ignea natura; che se mille volte eatrinseea
'Violenza pieghila in gill, mille volte raddrizzala. Torza, antitesi per torca ,
forse dal Veneto dialetto, cbe torzere in vece di torcere pronunzia.

79 Perche. il percM"
80 Segue la forza : essa volontll asseconda in tal casola violenza,
81 A I santo loco, al monastero onde furono tnitte.
82 Intero, in niente mancante, afFatto costante nel suo proposito,
83 Come, intendi, eSlo eostante vo/ere tenne Lorenzo, il santo MAr-

tire, in su la grada, in su la graticola sopra accesi carboni,' Gratia 10
stesso cbe grata, gratieola.

84 E feee Muzio ee.' e rese il famoso Muzio Scevola inesorabilmente

•
(a) Quella, per cagioD d' e5empio, di Venezia del 1578.
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85 Cosi l' avria ripiute per la strada ,
Ond' eran tratte, come furo sciolte :
Ma cosi salda voglia e troppo rada

8~ E per quest~. parole, se ricolte
L' hai come dei , e l' argomento' casso,
Che. t'.avria fatto noia ancor piu volte .

91 Ma or ti s' attraversa un altro passo
Dinanzi agli occhi tat, che per te stesso
~on n' usciresti', pri"a saresti' lasso.

94 10 t' ho per certo nella' mente messo,
Ch' alma beata non poria. mentire ,
Pero ch' e sempre al primo vero appresso:

61

severo a pnoh- col fuoco Ia propria destra , che in vece di uccidere Por
sena , il nimico Re Tasco assediante Roma, ncciso aveva per isbaglio nn
di Ini famigliare.

85 86 Cos! corrisponde al precedente COmB tenne ec. - ripinte,
da ripignere, 10 stesso che respignere - onJe, per la quale (a)
- COmB, quando,. suhil() che (h) - luro sciolte, intendi, dalla "io
lenze lora fatta_

88 Ricolte, ricevute, per intese .
'89 L' argomBnto, l' obbiezione che facevi contra la divina giustizia
~ casso, cassato, per distrutto.

90 Che t' avrla ee. che avrebbe proseguito a darti in tua vita pia.
volte agitazione .

91 9~ Un altro passo Dinanzi agli occki : un' altra difficoitA all'in
telletto .

93 Non n' wciresti, pria saresti lasso: avanti 'I pria sottointendi
ehe, al senso di perocche, e come Be avesse in ve('e detto: non ne
wciresti , imperoccM tentando d' uscirne ii staneheresti prima ehe ti
riuscisse I' intento. Della particella che molte fiate a bello studio taciu
ta dagli scriuori vedi Cinonio (c) .

94 95 96 10 t' ho per certo nella mente mesao, ti ho per certa co
sa insinuato t. Ch' alma heata non poria mentire , Pera cA' e sempre al
primo 'Vero appresso. Accenna Beatrice cio che nel precedente canto dis
se a Dante.

(a) Vedi Cinonio Partie. 192 10. (b) Vedi Ginon. P-art;e. 56, 1S.
(c) Partie. 44 40. e .egg.
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97 E poi potesti da Piccarda udire,
Che l' affezion del vel Gostanza tenne,
8i ch' ella par qui meco contraddil'e.

100 Molte fiate gia, frate, adivenne
Che , per fuggir periglio, contra grato
Si re di quel che far non si convenne:

103 Come Almeone ~ che di cio pregato
Dal padre suo, la propria madre spense,
Per non perder pieta si re spietato.

106 A questo punto voglio che tu pense,
Che la forza al voler si mischia , e fanno
81 , che scusal' non si posson l' offense .

. parla con esse. et odi, e credi .
Che la verace luce che Ie appa~a ,
Da se non lascia lor torcer Ii piedi (a).

I' ediziuni diverse dalla Nidobeatina leggono Perocch~ sempre al primo
v~ro ;, presso.

97 98 E poi potesti ec. e dopo cotal mia insinuazione ti fu conces
so dl ndire da Piccarda ,ehe Goatanza violentemente avelata, I,i,enae
I' afreuo del monastieo velo. Vedi nel precedente canto v. 115. e segg.

99 Ella, Piecarda - par quI meco contraddire, avendo io detto,
che assecondarono queste amonacate femmine laforza ehe 101'0 si fece (h).

101 COTJtra ~rato la Nidobeatina , e contro a grato l' altre edizioni .
Grato qui. come Purg. XXVI. 53; vale (Jrado, piacere , inclina3ione:
e pero avendo Dante nel canto precedente v. 116. seritto contra suo
grado, senza &egno di caso, torna meglio qui pure che I' omissione me
desima di segao si ritenga .

103 104 105 Come A lmeone. uccisore della madre Erifile a preghie
ra del padre Anfiarao: vedine la cagione riferita al v.50. del canto XII.

del Purg. - Per non perder pieta • riverenza at padre, si fl spie
tato, contro la madre: espressione piu energica di quella che al fatto
medesimo adopera Ovidio, facto pius et sceleratus eadem (c) .

106 Pense per pensi • antitesi in grazia della rima .
107 La forza al yoler si mischia • colla violenza Ii Wliace in parte

il volere. -
108 Offense. per ojfese. peecati J adoprano antichi buoni scrittori aD-

ehe in prosa (tl) . .

(a) Vers.:; t. e legg. (b) Ver•• 79. e .elg. (c) MIIl.morph. IX 409
(d) Vedi 'I Vocabolario della Crulca.
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log Voglia assoluta non consente al danno :'
Ma consentevi intanto in quanto teme,
Se si ritrae, cadere in pin afl"anno.

I 12 PerC> quando Piccarda quello sprieme
Della voglia assoluta intende, ed io
Dell' altra, s1 che ver diciamo insieme .

I 15 Cotal fu I' ondeggiar del santo rio ,
Ch' usda del fonte, ond' ogni vcr deriv~:

Tal pose in pace uno ed altro dislo .
118 0 aman'za del pl'imo amante, 0 diva,

- log 1 10 11 1 Yogiia assoluta non ee. E questo come ~ dire, cbe
nel caso di cotale mistura di violenza e di volel"e , non acconsente Ja vo
IontA all' opera illecita asaolutamente, ma 1010 intants quanta, solo per
ch~, terne, Ie si rilira, di cadere in piu, in maggiore, aKanno. In
ttlllto quanta Iegge la Nidobeatina qui , e nel canto XXVI 85.' di questa
eantica , ove I' altre edizioni Ieggono in tanto in quanto. Sl I' uno per6
we ·1' altro significano il medesimo (a), ed alIa lindura del verso la Ni
dobeatina Jezione si confa meglio.

I 1:' Quello sprieme: esprime, dice quello cbe di Gostanza dice,
000, che in mezzo alIa violenza fu Ia volonta di lei per 10 statu mona
eale . Spreme in Iuogo di sprieme leggono I' edizioni diverse dalla Nido
beatina ma oltre cbe spriemere al senso d' esprimere adoprasi anche da
altri (h) , per Ia somiglianza che ha maggiore col verbo sprimere ne ot
bene maggiore chiarezza.

113 114 Della voglia Bssoluta intende, ed io dell' altra : Piccarda
intende della volonta rhenente l' afi"etto al voto; ed io intendo della vo
IontA amante 10 scbifamento delle minacciate pene pin che I' osaenanza
del voto - ver diciamo insieme, ambo dieiamo il vero .

115 116 Cotal , questo che ho detto - fu I' ondeggiar ec. meta
foricameote appella Beatrice, rappresentante Ia teologia , fonte, onde ogni
taler deri"a , e coerentemente santo rio, che di quel fonte esce, appella
il parlar della medesima, ed ondeggiare i1 modo di parlare. Coosimile
traslamone di Virgilio parlando disae .

Or se tu quel rirSilio, e quella fonte I

Che spande di parlar 51 largo flume? (c)
117 Tal, intendi, ondeggiare, 0 sia modo di parlare - pose in

pace, acqnieto - uno ed altro dislo, tutti i miei desiderj.
118 Amanza, voce adoprata anche da altri antichi buoni scrittori (tl),

(0) V~di Cinonio Ptlrlic. 140 6 e 7. (II) Vedi 'I Vocabolario della eru
aca· ee) Infer. I 79' (d) Vedi 'I Vocabolario della Crusea.
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Diss' io appresso, il cui parlar m' innonda
E scalda Sl., che piq e piu m' avviva .

121 Non c l' affezion mia lanto profontla.,
Che basti a render voi grazia per grazia;
Ma quei, che vede e puote, a cii> risponda.

I 2!~ 10 veggio ben, che giammai non si sazia
Nostro inLelleLto, se'l ver non 10 illustra,
Di fuor dal qual nessun vero si spazia .

]27 Posasi in esso come fera in lllstra,
Tosto cbe giunto l' ha : e giunger puoUo,
Se non ciascun disio sarehbe frustra :

vale .quanto la voce Latina amasia. cire. donna amata - primo
4mante. Dio. 0 per ispezialta 10 Spirito santo. che primo amore appel
lao (a) - diva. divina • epiteto solito attribllirsi alla sacra teologia.
app"'llata percio anche divinita (h) • . l

119 120 Appresso. in segllito - il eui parlar m' innollda • E
scalda 51. eke ec. applica al parlar di Beatrice risguardo a se medesimo
l' effieacia dell' aequa e del Sole ad avvivare piante ed erbe ; dell' acqua
coll'innondare. coU' innaffiare. e del Sole col riscaldare.

121 Non e l' ajfezion mia . Pone in luogo di tutto ae medesimo I..
sola allezione • causa del ringraziare. e dicela no" tanto profanda, per
non tanto capace • tanto abile. che hasti ec. _

122 Render voi pe.r rendere a voi. VOLPI. - grazia, per gra
zia ,ringraziamento ugllale al favore.

123 Ma quei, cke vede ~c. ma rendavi 'I guiqerdooe qllel Dio che
solo veramente vetle, perch~ tutto vede • e solo verameote pliO. perch~

tutto puo,
125 126 Se '1 ver non ec. .Costruziooe . Se non 10 illastra il lIero.

qoel vero Iddio. Di fuor dal qual nessun vero s; spazia, nesauna ve-
rita si spaBde, si diffondc , .

127 ast,'a. per tana. cO'!'ile. non, come dice il Venturi, daUa 110

ce Latina lustrum 1m po' stravolta, ma daUa totalmente uguale lustra,
lust rae, ch' adopera Plauto (c) .

129 Ciascun disl0. vale di.do eli ciascun di no; - .farebhe fru
stl' a • ~Itre il costume pin fiate ricordato d' iosel·ire gIi antichi voci La
Ii ne ne' compoBimenli Italiani, puo qui l' avverhio Latino frustra. aver

~) Inf. 111.6. (b) Vedi il Voeab. della Crulea IOUO I. ,oct! divinita §. 1.
(c) In lustra jacuisti ? 5. eGo me in. 1/4S/ra ? Asin. act. ~.5(,. 3. v. 28.
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130 Nasce per quello a guisa di rampollo
Appie del vero il duhhio: ed e natura,
Ch' al sommo pinge noi di collo in collo.

133 Questo m ' iovita', questo m' assicura
CUll riverenza, Donna, a dimandarvi
D' uo' altra verita che m' e oscura •

rigawo all' assioma , garante della proposlZlone del Poeta, Deus et na
tura nihil fru.stra operantu.r.

130 131 132 Pt!I1" quello, vale, secondo me, quanto per eio J per
tal motivo. Altri spiegano da quel desio, e curiositlt di sapere - a
grUsa di rampollo ec. vuol dire, che come appena si ~ I' aIbero innaI
uto, gli nascono a' piedi dei rampolli, cosl appena ci .iam noi innal
zati al conoecUnento di una veriUs, ci nasce dappiede un altro dubbio
- ed e natura ee. ed e questo nn saggio provvedimento della natu
ra per cosl di vero in vera spignerci al somma., ch' e Iddio. 11 Postill.
Caet. nota a qnesti ed agli antecedeoti versi molto dottamente Call. Re
probat opinionnn Stoycorum q"i dicebant, quod nulla veritas pOlrrat
scir; , ;mo latebat sieut in profunda putei: quod est fQlsum, quia mw
fa possunt 'Vera sciri : aliter quidquid homo desitkraret in inquiren
do t!eritatem et scire quod est naturale esset frustra J et repente una
veritate noscitur aliud rJesirJerium. et rJeelarato isto nascit"r aliud ee.
itaque de una veritate in aliam movet nos ad sciendum ee. N., E. Di
eolio in collo spiegando alcam detto in grazia della rima per di colle in
colle, direttamente Ii oppone lora il Venturi, atteso eM, ( scrive ) di
cendo eli collo in colla'. col primo collo la rima certamtmle nuJla ha
eM partire . 11 signor Rosa Morando pretende che collo in questi lua
ghi sia 6guratamente detto dal collo nostro, a signi6clIzione d' altezza ,
tal che di collo in eollo vaglia d' altezza in altezza . .. L' Espositore del
COD. CAs. spiega Ie voci di collo in collo COil la nota addiscitur scien
tia Gradalim de Gradu in gradum . N. E. D' ovunque pero derivisi, 0

dal collo nostro, 0 d' altronde, collo per cima 0 altezza adopralo cer
tamente • e fuor di rima, il poeta nostra medesimo; e nel canto XXII

dell' Inferno v. 116.

Lascisi il collo, e sia la ripa scuda
.d veder se til. sol piu eli noi val;

e nel XXllI 43. della medesima cantica.
E Giit dal collo della ripa dura.

133 134 135 Questo In'invita ee. COlltruzione , 0 Donna. que
sto ( il delto spignerci. che fa natura per nuovi soprannasceuti dub
bj. al sommo vero ). m' invita , questo m' assicura, mi dla coraggio, a
dimandarvi con riverenza. d' 1m' alera '!Jerita, .che m' e oscura, na
ICOSta •

. Tom. III. I
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(36 10 vo' saper se l' uom pUG soddisfarvi
A voti manchi 51 con altri beni,
Ch' alia vostra stadera non sien parvi.

139 Beatrice mi guardo con gli occhi pieni
Di faville d' amor, con 81 divini,
Che, vinta mia virtu, diedi Ie reni ,

E quasi mi perdei con gli occhi chini .

136 137 138 10 '110' saper ee. Supponeodo Beatrice nn membro del
la celeste giadizial corte, come eli sopra (a) ~ detto, addimanda Dante
Ie a lei, ed a' congiudici possa I' uomo a (in nce eli per) (6) \lOti
manch". , nou adempiuli, soddisfare con altri beni , con aItre opere pie,
81 che non sien cotai voli alia statkra, alia eaistimazione, loro pQJVi ,
piccioli, mancanti dal giusto esaere. La comune degl'interpreti moatra
d'intendere, che par'IJi sia dello degli altri beni: a me pero aembr.,
cbe dicend08i de' 'VOti manchi regga la sintassi meglio.

140 Con si divini, intende. occhi." Tanto il COD. CAET. cbe il Glem
bervie leggono cod invece di con d N. E.

141 .. La discordanza de' testi in questo luogo esaendo presso cbe gene
rale. ragion vuole, che que)]a lezione si segue pin aoddiafacente 81 buon
senso . Pertanto adoperiamo in questo verso I. lezione e 1a punteggiatura
de' Signori Accademici in luogo della Nidobeatina soatenDta dal P. L. Che
Pinta mia virtu diede Ie reni. n COD. C"ET. pliO servire per una nua.
va autoritl in (avore della lezione ,uddetta . - 11 Signor Poggiali ebio
sa a questo luogo, cbe oppressa restando la virtU visiva del Poeta dalJ.
divina luce. cbe sfolgorava dalle pupilJe di Beatrice, dovette ahbaaaar Ie
sue e rivolgersi in dietro N. E.

(II) AI Yera. 67. (b) Vedi Cinonio Partie. 1 22.

Fine del canto quartO.
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---
ARGOMENTO

Solve il duhbio d'imorno a' voti molso Rei canto iIi sopra : "oi sale
al secondo cielo, clae c quel dt Mercurio, dove trova infinittJ anime;

una delle quali se ,pi offerisce a soddisfare ad ogni .sua tlimanda.

I

4

7

S, io ti fiammeggio nel caldo d' amore
Di la dal modo che'n terra si vede,
81 che degli occhi tuoi vinco '1 valore,

Non ti maravigliar; che cio procede
Da perfetto veder che, come apprende,
Cosl nel bene appreso muove'l piede.

10 veggio ben 81 come gia risplende
Nello 'ntelletto tuo l' eterna lnce,
Che vista sola sempre amore accende:

1 al 6 S' io ti fiammesgio ec. Rende Beatrice, simboleggianle la teo
logia , ragione a Dante percM tanto sfavillasaero qui di Amore i di .Iei
occhi , quanto nel fine del canto precedente ~ stato delto; a segno cioo
di essere il Poeta stato costretto ad ahbassare 10 sguardo. Dicegli adun
que, che non Ii maravigli Ie in cielo essendo gli si moslra. nel caldo
d' amore fiammefJCiante, Ifavillante, LJi lti dal modo che 'n terra si ve
d~, oltre quel' legno, ill cui Ii moslra la medesima agli occhi de' mor
tali in terra; imperocch~ vede , comprende , essa in cielo perfettamente;
eel a misnra che comprendesi il bene, muovesi in esso il picde, va il
comprendente avanti nell' Amore del hene comrreso.

I comentatori (avverte a questo paaso i Venturi) spiegano S'io
ti fiammeggio, se scaldo, e infiammo te: ma ae si rifietta I' esser qui
ora Dante rimasto abharbagliato, hell nasee daIl' apparire Beatrice fiam
meggianle, non daH'infiammarsi esso Dante: come altresi a lei e non a
lui conviene j) pe/feuf) vcdere, causa del fiammeggiare.

Per dare pero a tuni il giusto, bisoglla da <jueJli che spiegano ti
fiammeggio per ti scaUo c infiammo , eccettuarne II Landino , che s' io
ti fiammp!~gio spiega s'io sono piu splendenle: e da quelJi che attri
huiscODO il pc'feuo vedere a Dante, eccettuame il VelluteHo, che II

Bealrice 10 attribuisce .
7 8 9 10 'l.eggio hl'n Be. Corrisponde questo ill Beatrice al parlar che

fece Dante poco innanzi
\ :1
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10 E s' altra c'osa vostro amor seduce,

Non e se non di quella alcun vestigio
Mal conosciuto, che qllivi traluce.

13 Tu vuoi saper se con altro servigio
Per manco voto si puo render tanto,
Che l' anime sicllri di litigio .

16 81 comincio Beatrice questo canto
E sl com' uom che suo parlar non spezza:
Continuo cosi 'I processo santo.

i 9 Lo maggior don , che Dio per sua largbez7.8

10 ve8gio hen, che gz'ammai non si sazia
Nostro inteUetto, se 'I ver non /0 illustra
Di fuor dal qual nessun vero si spazia ec, (a) ;

c vuol dire Beatrice di quindi ben conoscere, che gill nell' intelletto di
Dante risplende quell' eterna luce, Che vista sola sempre amore accen
de, quella luce la quale veduta che siasi una volta. acceDde di se un
perpetuo amore ... Leggendosi in alcune antiche, Edizioni come nella Ful
ginatense ee., e trovandosi neI COD. CAs. CI,e vista sola et sempre: II
P. Abate di Cost:mzo (~d il Signor Portirelli inclinerebbero a preferirla.
Cbe anzi poicM una chiosa al detto verso ( sebbene di carattere phi recente
del solito Postil. Cas.) propone di leggere vi sta separatamente , sarebbero
essi d' avviso di sostituicvi il seguente verso. Che IIi sta sola, el semprd
amort! accende, Per quanto ci sembri soddisfacente questa nuoya lezione,
privi di maggiori autoritll ci siamo eontentati di qui riporla . N. E.

10 II 12 S' altra cosa diversa daU't!terna luce _. vostro amor se
duce, attirasi il vostro affetto - Non (, se non ee,: non per altra
rona eio £1, cbe per alcun' onna, alcun raggio della medesima etema
Iuce, che negJi obbietti cl'eati vi si mostra .

14 Per manco voto, per voto mancante , non adempiuto; n~ veggo
perehe il Venturi pretenda essere qul pure manco non addiettivo, ma
sustanlivo, come 10 fu in quell' altro verso

QuJ dlegnte per manco di voto (h).
15 Sicuri. dn sicurare, adoprato al medesimo senso di assicurare (c),

- di litigio, di gUlli , di contrasto colla divina giustizia.
. 16 Sl comincio Beatrice questo canto: in vt:ce di dire. Questo par-
/ar, col quale io il canto incomincio , ft!cemi Beatrice.

17 Non spt!zza, non tronca, n~ interrompe punta. VENTUIlI,
18 Processo, per seguitamento di parlare. ,70LP1 •

(a) 'Canto preeedente 'I'. 124. e segg. (b) Per. III 30. (e) Vedi 'I Vo
caboll'.rio della, Crusea che ne reea varj altri escDlpj •
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Fesse creando, e alia sua bontate
Piu conformato, e quel ch' ei piu apprezza,

:':1 Fu della vOIODtil la libertate,
Di che Ie creature intelligenti,
E tutte e sole furo e son dotate.

25 Or ti parra, se tu quinci argomenti,
L' alto valor del voto, s' e s1 fatto,
Che Dio consenta, quando tu consenti:

:a8 Che nel fermar tra Dio e l' uomo il patto,
Vittima fassi di questo tesoro,
T~l, qual io dico, e fassi col suo atto.

31 Dunque, cbe render puossi per ristoro?
Se credi bene usar quel ch' hai offerto,
Di mal tolletto vuoi far buon lavoro.,

20 F~sse, sincope di facesse .
21 Conformato, confor1De .
23 I.e creature in..telligmti, gli angeli, e gli uomini .
24 Furo (sincope di furono ) risguarda Ie gil create, e son risgnar

da Ie anime degli uomini che si crellno da Dio di mano in mano che si
hanno ad infondere ne' corpi: secondo ch' e detto nella nota al canto I.
della preseote cantica v. 73.

25 Ti parra, ti si appalesera.
26 27 S' e sl fatto, Che Dio consenta ec.: accenna la condizione

per comun parere de' teologi al voto necessaria , che sia di cosa a Dio
accetta, talmente che acconsenta Iddio di accetlar I' obbligo , che accon
sente I' nomo di addossarsi .

28 Che, vale qui imperocche (a).
29 30 Di questo tesoro, Tal, qual io dico: del tesoro della liber

ta, tesoro di qnella preziositl di cui 10 dico , meotre 10 asserisco Lo maG
gior don, cite Dio ec. - "fassi col suo atto, e fassi eotal vittima
colla spootanea dediziooe della libertll steasa.

31 Ristoro per compensazione,
32 33 Se credi ec. se pretendi di potere adoprare come tua, ed im

piegare in nitro bene quella libertll, della quale con I' offert:l fatta a Dio
te ne sei privato, egli e questo un pretendere di far hllon lavoro, buona

(a) Yeni il Vocabo)ario della CruBca BOltO )a partico)a cAe anerbio S. 3.
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3!~ Tu se omai del maggior punlo certo.

Ma perche santa Chiesa in eli> dispensa,
Che par conlrario al ver eh'io t' ho seoverto.

37 Convienti ancor sedere un poco a mensa,
Perocche 'I cibo rigido ch' hai preso ,
Richiedeancora aiuto a tua dispensa.

opera, di cosa mal tolta, di far meritevole limosina con roba rubata •
di fondare spedali , dice a proposito i1 Venturi, da starci bene quell' iscri
ZlOnc

FondQ questo sperlal persona pia ;
Ma i poveri da starei feee pria .

Tolletto da tollere; che per tosZiere non solo adopera il poeta nostro
in rima (a), rna usarono altri antichi buoni scrittori anche in ,rosa (h):
ed ~ molto verisimile che il comunemente oggi usato tolto sia una sin
cope di tolletto,' come 10 sono assolto , rivolto ec. di assollUo, rivol
tato ee.

Trovando io perO presso il Muratori (e) che maltoletum, 0 ma
latolta appellavasi anticaDH!nte I' aggravio fatto al prossimo ne' contratti •
o in al tra occasione , piego a credere che maltoUetto, in una sola paro
la , scrivesse anche Dante .

34 Tu se' omai del maggior punto CtJrto: certo se'tu oramai che ~o,
che nel voto ~ i1 piu valutabile, cire (com' essa Beatrice 12. versi sot..
to dirll) la conVBne1&za, la cOD.venzione della volonta, non si caneella ,
56 non servata.

35 In cio dispensa, suole fte'voti dispensare.
36 Che par contrario al ver eh'io t' ho scoverto , dicendo, Dunque,

ehe render puossi per ristoro? Se eredi ee. L' edizioni diverse dalla Ni
dob. leggoRo C/,e par eontra 10 ver ch' i' t' ho scoverto.

37 38 39 Convienti anear 5edere ec. Acceona il costume d('lle ben
. t"ego]ate mense. che dopo i cibi rigidi , duri a digerirsi. apprestinsi al

tri eibi 0 liquori che giovino alIa digestione di quelli • e siecome nella
guisa che un cibo per I' altro si smaltisce, cosl I' ona per I' ahra dot
trina si rischiara, pera fa Dant~ che Beatrice, in Juogo di dire. Con
'I..ien CM altro parltlre ti rischiari il fin qui detto, traslativamente diea
Convienti arreor sedere ec. - a tua dispensa , diee pure eonvenien
tementc in vece di a tua digestione , tllla digestione fhe dei tu fare;
imperocch~ non ~ la digestione se non una separazione e dispensa delle
varie parti del cibo a varii coadotti , che dal ven.tl"icolo Ii partono e di
ramano per vane par ti del corpo .

(a) Inferno II 59', XXIII 57' cd altrove. (ll) Vedinc gli esempj nt'l Vo
cabolario della Crusea, e nel Pro$p~tlO tk' v~rbi llalialli .olto iI verbo logli~

u. (c) Diuerl. 67' solie autichira It:aliane §. q.
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40 Apri la mente a quel ch'io ti paleso,
E fermalvi entro: che non fa scienza,
Senza 10 ritenere, avere inteso'.

43 Due cose si convengono aU' esseDza
Di questo sacrificio: l' una e quella
Di che si fa: l' altra e la convenenza.

46 Quest' ultima giammai non si cancella,
Se non servata, ed intorno di lei
51 preciso di sopra si ravella:

49 Pero, necessitato til agli Ehrei
Pur l' offerire, ancor che alcuna offerta
Si per~ntasse, come saper dei .

40 41 42 .Apri la 11I8nte per attendi , metaforicamente detto daU' a- .
prire, che facciam, gli oochi per vedere - fermalvi entro, ve 10 fer..
IDa eotro - cAe non fa sc;enza ec. Costruziooe. Cke avere inteso
senza 10 ritenere non fa scienza. Diffinendosi nelle 8cuole Ia scienza
una cognizione acql1istata per dimostrazione, 0 sia per conseguenza tira
ta da veritA precono8Ciute, non potendo chi delle premell8e veritA si di
mentica tirar da esse conseguenza. non PUQ certamen&e acquistare
scienza.

43 44 45 Due cose legge la Nidobeatina con tutte J' antiche edizio
ni, duo cose legge l' edizione della Crusea, e Ie seguaci - conven
~no all' essenza di questo sacrificio, si uni8COlIO nella formazione del ~

voto - I' una e quella Di chc si fa, ~ la cosa della quale ai fa
voto, Hi fa a Dio promessa, Ia virginitll esempigrazia, il digiuno ec.,
eel appellaai da' teologi e dal Poets steeso materia del voto (a) - I' al
tra e la convenenza, la convenzione, che forma del voto ~ appellata.
Convenenza per convenzion~ trovasi adoprato da Toscani scrittori anche
in prosa (b). .

46. Non si cancella , non si toglie dalla partita di debito.
47 48 Se non servala, Be non Os8ervata essendo, ge non adempiula

- ed intorno di lei, e per ql1lmto alIa medesima appartiene - SI
preciso di sopra si favella , cosi Beatrice in vece di dire, si risoluta
mente ho di sopra pronunziato •

49 50 51 Pero necessitato JU ec. Cosr.ruzione. PerO, .ncorch~ agli
Ebrei Ii permUlalle, come dei sapere, alcuna ofFerta , pUI', tuttavia (c), 0

(0) Verso 52. (b) Vedt 'J VC'Cabolario della Clouse.. (c) Dena, parli-
cella pur per JllUavia ,edi Cinonio P,utic. 206 8.
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52 L' altra, che per materia t'e aperta,
Puote bene esser tal, ehe non si falla,
Se can altra materia si converta.

55 Ma non trasmuti careD aHa sua spalla
Per suo arbitrio alcun, senza la volta
E della ehiave hianea e della gialla:

58 Ed ogni permutanza credi Slolta ,
Se la cosa dimessa in la sorpresa,
Come '1 qnattro nel sei, non e raccolta .

I' ofFerire fll loro necessitato, reso necessario. Fu (chiosa questo passo
il Venturi ) ingiunto agli Ebrei per necessitti indispensahile I' ohhligo
d' offerire; ancorche in vece di una cosa potessero ojJerirne un' alira •
per esempio due tortore, 0 due colomhe, in lIe~e di un "G"ello; come
facClla la povera gente. 10 pera dubito molto, se mirnsse qui Dante
aIle oft'erte che comando Iddio Del Levitico (a) alle partorienti Ebree;
e non piuttosto aIle aItre offerte ehe per ispontaneo voto promettevano
gli Ebrei stessi a Dio; delle quali nel medesimo Levitico (6) abbiamo,
ehe in alcuni capi non v' era luogo a permuta ; e che in altri capi, ove
la permuta aveva luogo, eonveniva ehe la coso sOlltitllita eccedeslie iu
valore la promessa di una quinta parte. O.fferere in Iuogo. d' ~:rerire
legge I' edizione della Cru8ca e Ie seguaci, contrariamente alia Nidobeati
Da e ad aItre antiehe edizioni .

5~ L' altra, la cosa nel voto pl"Omessa - che per materia t' t: aper
ta , ch' II a te cognita lIotto il Dome di materia del 1I0tO .

53 Falla, dee intendersi il congiuntivo del nrbo fallire in ~IO

di errare (c) cOP in grazia deUa rima, detto per sincope in luogo di
fallisca.

56 57 Senza la "olta ec. : senza I' autoritk dell. Chiesa, rappresen
tata nelle chiavi date da Geso. Cristo a S. Pietro; delle quali ha deno
il Poeta.

L' un' era d' oro, e I' altra era d' argenta Cd:).
59 60 /ie Itl cosa dimessa in la sorpresa ec. Be Ia cosa sorpresa,

dice il Venturi, e 80stituita non ~ di 811a natura molto pio. eccellente,
e grata a Dio dellll oosa dimessa ; per esempio, farsi religioso in cambio
di dare in limOlina ai poveri la meta delle sue eutrate. Che deliaia I
Dante rigorista.

Vuole il Poeta saviamente indicare il ttoppo grande pericolo di per
uersi tutto il merito del gia fauo voto con simili· permute, quando

(a) Cap. 12. (b) Cap. ult.
(d) Purge IX 118.

(e) Vedi '} Voeabolar~o dell. Cru.e••
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61 Pero qualunque cosa tanto pesa
Per suo valor, che tragga ogni bilancia,
Soddisfar non si puo con altra spesa.

64 Non prendano i mortali il voto a ciancia
Siate fedeli, cd a cio far non bieci,
Come fu Jepte alia: sua prima rnancia:

eon istitichezza si cammini : e la proporzione ch' egJi dctermina del sei
al quattro dee riceversi in luogo d' indeterminata proporJlione maggiore,
come usualmente diciam mille per molt; . E se avesse il Venturi avuto
presente l' ultimo sopraccitato capo del Levitico, dove comanda Iddio.
che in caao di permutare la cosa promeasa in ahra. valesse questa il
quinto di ph\, non avrebbe avuta qui la deliua di tacciar Dante di
rigorista .

Per la cosq sorpresa ricbiede i1 senso cbe 8' intenda La cosa pre
MZ, scelta, in appresso, in seguito; e la particelJa sor, 0 sopra ha di
fatto oltre VOl; altri significati quello aneora di appres.so. di in sep
ta (a).

61 62 Tanto pesa, che tragga ogni bilancia : ebe posta B bilaneia
vinca sempre e tragga in alto ogni contrappeao. Detto metaforicameote 10

vece di dir cosa tanto eccellente. cht! non ahbia eIre l'lI(;Guagli .
63 .ALtra spesa. pur traalativamente per altr' opera.
64 A ciancia , a befFe. VOLPI.
65 Siate fedeli • eseguite fedelmente III promessa nel voto fatta,

- ed a cia far non hieci: e, priJIla di fare i1 voto badate bene cia
che promettete, e non procedete da 'bied. da loschi. da inconsiderati.

66 Come fu. Jepte alia sua .prima mancia : come fu ineonsiderato
lepte. il capitano del popolo Ebreo, alia sua prima mancia. a promet
ter a Dio , ebe se tornava vineitore degli Ammoniti • per primo rega
10, per prima retribuzione. aaerificato gli RVl"ebbe Ia prima penona ebe
di sua easa venuta gli fosse ineoDtro: imperocebe fattasegli per casu in
contro prima di tutti I' uniea figliuola ebe aveva, strappossi d' indosso
per dolore Ie vestimentll (b) ,

n Daniello, seguitato dal Volpi e dal Venturi. vuole che mancia
propriamente sia quell' augurio di buone feste e di huoD RDno, ehe si dB.
in eerti tempi dagl'inferiori a' superiori ; e ehe passaro siasi in oggi ad
appellarsi mancie i1 regalo ehe nella medesima occasione rendooo i supe
riori agl'inferiori. Secondo questo intendimento spiega egli, che Jeflte
III. bicco alia sua prima mancia. cioe al primo scontro della fitJIiu.ola,
che salutandalo gli di8de la mancia .

~

(0) Vedi Cinonjo Partie. 231 '1., e que) PIUO mauime ('he jyi ai aneca
del Villani Da Reina morl ,opra il parlorire, .lUl e la creatura • (h) Ju
die. KI.

Tom. III. K
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67 Cui piu 81 convenia dicer, mal feci,
Che servando far peggio: e cosi stolto
Ritrovar puoi 10 gran Duca de'Greci:

70 Onde pianse lfigenia il suo bel volto,

Ma qual altro esempio di rnancia a questo senso troviamo noi r
Procurano bensl il Daniello ed il Venturi di garantirsi con cio che Dan
te dell' alta d' Achille favellando dice, ehe solea esser ctlr,vione prima
di trista, e poi di huona rnancia (a) . Ma, e perch~ non ispiegherem
noi ivi pure di tristo, e di huon regalo , megJio che eli tristo e huon
augurio?

67 al 70 Cui piu. si com'enla dicer: mal feci, Che ee.: siegue Dan
te il parere di que' Padri, che dicono aver Iepte peccato nel fare ed
adempire cotal voto: Quidam Patrum ( scrive all' accennato capo XI del
libro de' Giudici il Tirino ), ut Tertullianus, Ambrosius, Procopius,
et sanctus Thomas Cl:nsent peccasse hie Iephte. - 10 gran Duca
de' Greei. Onde pianse Ijigenia il suo bel yalta. AI Signor Rosa Mo
nndo pare che malapproposito qul de' voti parlandosi ricordi il Poeta il
sacri6zio d'I6genla, a£cordato dal di lei padre Agamennone, condottiere
della Greea armata naval.e destinata all' assedio di Troja; non l' a1Jenda ,
die' egli, Agamennone saerifieata per Yoto jatto, rna pei 1Jatieinj tli
Calcante indoyino del campo Greco, il quale afferma1Ja, elae senza
saerificare qigenla era impossihile la navigazione a Troja .

Cosl ,,-eramente, secondo la comune narntiva de'mitologi, che di
ce voluto da Diana cotal sacri6zio in. pena di avere Agamennone nella
caccia ucciso una cerva sacra a quella Dea. Ma pero, secondo Enripide,
fn venmente quello un libero volo di Agamennone. Ecco il parlare che
pone Euripide fatto da Calcante ad Agamennone.

o DUCB tu di -questa Greea armata
Agamennone , fuor di questa porto
Le nayi non trarrai prima eke Diana
In Yittima non ahbia Ifigenla
Tua figlia; peroeche cia CM in quest' anno
A te nascesse di piil. hello, fJOto
Facesti di donare in sagrijizio
All' alma dea, che il hianco lume Gpporta:
Qw"ndi tua moglie Clitennestra in luce
Entro al tuo alhergo la fanciulla pose
( Per la belttl di cur Ie prime oiferte
A me recasti ) che t' ed' uopo omai
Sagrificar (h).

"'
(n) Inferno XUI 4. e ,egg. (b) Tradulione del celebre P. Carmeli 1ft-

lenia in Tauri alk> 1••e. 1.
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E Ie pianger di se e i Colli e i savi,
Ch' udir parlar di cosi fatto coIto.,3 Siate, Cristiani, a muovervi piu gravi:
Non siate come penna ad ogni- vento,
E non crediate ch' ogni aequa vi Javi.

76 Avete'[ vecchio e'l nuovo Testamento,
E 'I Pastor della Chiesa, che vi guida:
QueslO vi hasti a vostro salvamento.

79 Se mala eupidigia altro vi grida,
Uomini siate, e non pecore malle,
Si che'l Giudeo tra voi di voi non rida.

Cib cbe sipgue Dante. dire, Ondc pianse lfiGtmia il suo bel volto, vie
piu puil persuaderei, ehe non seguisse egfl· su di qnesto {atto altri
ch' Euripide: imperocch~ accennandoci ne'riferiti versi il tragico Poeta
d' essere fa belleua d'Ifigenla stata la cagione per cui diveniss' ella l' og
setto del paterno voto, per questo riguardo piu sensatamente cbe per
osni altro puo 6ngersi che piangesae I6genla I. sua fatlle bellezza •

Affinche perO l' eta bamhina suppoata da Calcaote in Ifigenla men
tre cosl ad Agamennooe favenava, oon COIltrasti a questo piangere de}Ja
medeaima il suo bel volto , riflettasi, che secondo la storia, l' apparecchio

.della Greea nllvale armata contro di Troja duro degli aoni molti ; e che Ji:ll-
ripide .stes&o pone percio efl'ettuato il sagrifizio d' lfigenla tanto a cotal pre
.dizione di Calcante posteriormente, che cresciuta fosse 16genla all' etA nubile.

11 72 Di se vale per se, per sua sci"IJUI'a - i folli e i ,(avj,
credo voglia dire tanto quelli che Ie case di rel'fJione non curano e di
spreGiano, quanto quelLi che Ie apprezzano t! Ventl1'ano. - colto,
per cuho, atto di venerazione agli Dei, detta dai Latini Deorum cultus.

75 Ch' opi acqua vi Lalli: che ogni acqua lavi· }' anima vostra da'
peccati, come quella del santo Bauesimo: cio dice per una similitudine,
in vere eli dire,' ch' 06ni oJIerta' sia accetta a Dio I e IIi meriti 14 di
lui misericordia.

76 71 18 '&1'ete 'I 'Vecchio ec.: non vi rate altnl [!uida 1I11' eterna
1Io,lute che Ie acritture &acre ,ela voce di quelli che Dio vi ha dati per
·pastori.

79 Allro vi grida, v'· iosioua. 1< Leggasi oella Lettera del P. Ahate
di (;ostaozo riportata 001 Tomo IV la speciosa ooto che trovasi II questa
lerzina oel COD. C.lI. e I' npplicazione che fa il dotto P. Ahllte dei Fra
Ires de campanellis ivi oominati a quei di S. ·Antonio ,Abate. N. E.

80 UomiT'.,i siate ec. : da Domini che swte resistete, e non vogliate,
come i bruti animali fanno, ogni cupidigia seguire.

lh Sl ch'il Giudeo ec. : tahnente che i Giudei , we ammessi sono

K ~
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th Non fate come agnel che lascia it latte
Della sua madre, semplice e lascivo
Seco medesmo a suo piacer combatte.

85 Cosl Beatrice a me com' io 10 scrivo:
Poi si rivolse tutta disiante
A quella pal'te, ove'l mondo e piu VIVO •

88 Lo suo tacere, e 'I tramutar sembiante
Poser silenzio al mio cupido ingegno,
Che gia nuove quistioni avea davante •

91 E si come saetta, che nel segno
Percuote pria che sia la corda qtle~,

Cosi corremmo nel secondo regno •

neBe voslre citt~, non si faccian beffe dell' operar .vostro tanto discorde
dalla legge che professate .

82 83 84 Che lascia il laue Della sua madre, temp/ice ee. : 'che
inesperto abbandona jJ materna latte , e dissoluto a piact1l' suo seco' me
desimo con salti e capriole quasi armeggia, giostra . E semplice e lasci
...0 leggono I' edizioni diverse dalJa Nidobeatina.

85 Cos! , intendi , parla - oom' io 10 scri'Vo " legge la Nidobeali
na, ove tutte I' altre edizioni • faeendo .con singolare esempio esser io in,
mezzo al verso di due sillahe, leggono com'io scri'llo.

86 87 Poi .~i ri't'orle ec.: ci~ alia parlP orientale pin lucidli , e per
'Molti rispetti migliore di ogni altra parte del mondo. indi incomincian
do i rivolgimenti delle sfere celesti: oon manca pero chi intenda piotto
sto la parte equinoziale , per la luce pin egualmente distribuita. VZl'l'

TUIII. _~ me noodimeno sembra che A quella parte, a...' il montlo e piu
'Vivo debba significare 10 stesso ehe nll'insb.: 51 perch~ alI'iosn pure
guardo Beatrice, e non in altra parte, mentre verso la Luna saliva,

Beatrice in suso, ed io in lei guardava (a);
e sl perch~ di fatto quanto pin il rnondo slendesi all' ioso , pm. nelle soe
parti ha di movimento. che ~ quanto a dire di vivezza..

88 89 1..0. suo tacere ec. : eos1 Is Nidobelllina e moltissimi mss.
veduti dagli Accademici della Crusclt, in vpce di M Suo piacere, che
leggono tutte I' altre edizioni: ed ~ troppo natural cosa, che il fermar
Beatrice iI di!lcorso e mutar sembiante ~agionassero in Dante silenzio .

9~ Pria chi': sia la corda· queta: prima che la rilasciata eorda dell'sr
f:O cessi da ogni vibrazione. .

93 Cos! corremmo e~.: aHo lrelso modo noi. prima ehe Ii aoqnie-

(a) Par. II 2~.
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94 Quivi la donna mia vid' io 51 lieta,

Come nel lume di quel eiel si mise,
Che piu.. lucente se ne Ie il pianeta.

97 E se la' stella si cambio e rise;
Qual mi fee' io, che pUf di mia natura
TraslDlltabile son per tutte guise l

100 Come in peschiera, ch' e tranquilla e pura,.
Traggono i pesci a do cbe vien di fuori
Per modo, che 10 stimin lor pastura :

103 81 vid' io ben, piu di mille splendori
Trarsi ver noi , ed in eiascun s' udla ,
Ecco chi crescera Ii nostri amori.

71

taase in me ogni dubbio, amvamrno al secondo regno, al secondo de
10, al cielo di Mercurio (a) regno di quelli ehe sana stati attivi, Por
che onore e fama Sli suceeda (h). E 13 ragione di fare cbe vegganli
cotali in Mercurio, sebbene aventi essi pure la sede 10ro nell' empi
reo (c), e, dice il Landino, percM Mercurio d~ grande influenza alla
vita attiva .

94 q5 96 La donna mia 'Vid' io .r! lieta ec. Che piu lucente ec.
Accenna che la teolegia, 0 sia scienza delle divine COle, per Beatrice
intesa , diviene tanto piil chiara e gioconda, quanto pin '5' innalza la men
te verso Dio; e cbe Ia medesima teologia aCCJ;esce splllndore alia vita at
tiva in questa pianea.a rimunerata.

97 Si camhia e rise, si fece pin rilucente e lieta .
98 99 Qual mi fee' io ee. DaIl' essersi la stella, naturalmente immu

labile, e resa in quell'incontro pili rilucente e ridente, vuole il Poeta
che da noi s' argomenti quanta pin bello e lieto si facess' egli, ch' era
di sua natura mutabile - per tutte guist!!, percbe non solamente il
corpo e mutabile, rna ancora l' animo per varie perturbazioni. LAN

DII10.

100 101 102 Cll' e-tranquilla e pura , condizioni necessarie accioc
che i pesci veder possano cia ehe 'Vien di fuori, ed accudirvi: l' intorbi
damento dell' aequa non.Ii lucia vedere, e l' agitazione Ii fa stare appiat·
ta~i - tragt;ono per accorrono. VOLPI. .

103 104 105 Splendori per risplendenti anima. - Ecco chi cre-

(0) Cod df'e inlend~rsi. imp~roccM 8Scpnde it Poela di delo in cielo, e
sopra. it cielo (lelia Luna ammelle immedialamenle quello di Mercurio. Vedi
iI di lui Convilo lralt~ 2. ca p. 4. (li) Canlo se~. !'. 113. e seg. (c) Vedt
quanlo Ivvisa Danle ,leSio Drl canto precedenle v. 28. e ,egg.



log

112

115

1I8

DEL PARADISO

E sl come ciascuno a noi venia ;
Vedeasi l' ombra piena di lelizia
Nel folgor chiaro che di lei usda.

Pensa letlor se quel che qUI s' in izia ,
Non procedesse, come- tu avresti
Di pia savere angosciosa carizi:l :

E per te vederai, come da questi
M' era'n disio d' udir lor condizioni,
81 c()me agli occhi mi fur manifesti.

o bene nato, a cui Teder Ii trani
Del trionfo eternal concede grazia,
Prima che la milizia s' abbandooi ;

Del lume che per tutto il ciel si spazia,
Noi semo accesi: e pero se diSll

scera ec. aumentando con la sua compagnia il numero dei comprensori
beati, accresceodooe la compiaceoza. VENTURI. .. II Postil. del COD.
Glemhervie uoanimemente dice: quia quanta plures ani""ae stant in
Paradiso tanto major illarum gloria. N. E.

106 81 come, vale qui sflhito che - venia per giungeva .
107 J08 redeasi l'omhra ee.: faceva I'anima colla chiarezza dello splen

dore conoscere il suo rallegrameoto •
109 al 1 J4 Pensa lettor ec. DaIl' :mgosciosa ca,.iz;a, privaziooe (a),

tli piu savere, di ulteriori cogniziooi , che rimarrebbe nel lettore quan
do quel, clle qui s'.inizia, il racconto incominciato di queste apparse
anime , non procedesse ,non si cootinuasse, vuole Dante che il med.esi
mo lettore di per se argomenti quanto , da che queUe aoime gli si pre
sentarono alIa vista, foss' egli bram050 di sapere chi si fossero.

115 116 J' 0 hene nato ee. : 0 felice ( 0 avventuratam,ente DalO ),
a cui si fa la grazia di ved.ere i troni della Chiesa trionfante, prima
di aver fioito di combattere nella militante t contra il demonio. il mon
do tela came. VENTURJ •

118 Del lun&e. che per tutto ;1 ciel si spllzia • del fuooo del divino
amore, che per tutto it cielo si diffonde. .

119 E pera ee. Intende, che all' amor di Dio congiungasi inaeparabil-

(4) Carizia ( dal verba Latino CQr~o, 118, che signi6ca e$sere privo )
voce adoprata anche da .Ilri antichi 8crittori. Vedi'l VocabolMrio della
Crusea.



79CAN T 0 V.

Di noi chiarirti, a tuo piacer ti saZla •
I ~ I CoSI da un di queJli spirti pii

Detto mi fu; e da Beatrice di di
Sicuramente, e credi come a Dii.

124 10 veggio ben 81 come tu t' annidi
Nel proprio lume, e che dagli occhi il traggi,
Perch' ei corrusca, SI come' ttl ridi:

127 Ma non so chi tu se', ne perche aggi,
Anima degoa, il grado della spera
Che si vela a' mortai con gli altrui raggl:

J 30 Questo diss' io diritto alIa lumiera,

mente I' amore verso del prossimo, e cOllBeguentemente U desiderio di
compiacerlo in tuuo do che desidera .

120 Di noi chiarirti legge Ia Nidobeatina, ove l' altre edizioni leg
gooo Da noi chiarirti , ed accorda meglio col desiderio sovraespoato d'u
dir lor condizioni (a); e tale dee essere Ia varia lezione spettante a
questo verso acceonata, ed omessa dagli Accademici della Crusca. '

123 Come a Dii , come .d infallibili divinita.
124 125 126 10 IIeggio hen ee. Corrisponde questo di Dante al par

lar dello spirito pochi versi' prima
Del l&&me eM per tuUo il del si spazia

Noi serna accesi;
e vuol dire, 10 veggio hensl, che tu t' annidi, ti riposl In pace (h) ,
nel proprio lume, nella porziooe del divino lume che ti si comunica, e
cAe dagli oeehi il trQ.{;gi, e che 10 appalesi dagli occhi, perehe, pei
quali (e), si come tu ridi , in quella misur~ che tu gioisci, ei eorrusea,
esso risplende.

121 AgfJi per aMi (d).
128 129 11 grado della spera Che ee. : il cielo di Mercurio, stell.,

che per la maggior vicinanza al Sole, piit ( dice Dante stesso nel Con
vito ) va velata de'raggi del Sale, elle null' altra stella (e).

130 ...Illa lumiera, alIa risplendente· anima, appellata anche di 80

pra (f) col 8010 nome di splendore.

(a) Verso 115. (b) Allusivamf'nte an' ~l~rna r~",.,·~ , elerno riposo, cl,e
comunemente il Paradiso IIppellasi. (r.) Vedi Ciuouio Parlie. 196 10.
Cd) Vedi'l Prospello de' "erbi Ilalian; solto iI ,erbo avert: D. 1. (r) Trall. 2.
cap. 14. Cj'> Verso Ie:;.
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Che pria ro' avea parlato: ond' ella fessi
Lucente piu assai di quel ch' ell' era.

133 5i come'l Sol clle si cela egli stessi
Per troppa luce, quando 'I caldo ha rose
Le temperanze de' va,pori spessi:

136 Per piu letizia SI mi si nascose
Dentro al suo raggio la figura santa,
E cosi chiusa chiusa mi rispose

Nel modo, che'l seguente canto canta

131 132 Ond' ella fessi Lueente pia assai ee.: a motivo del conten
to cbe provava nello esereitare I' amore verso il prossimo, compiacendo a
Dante.

133 134 135 Si cela efIli stessi Per troppa lrwe, proibendo all' occbio
di affissarvisi. Stessi per stesso, antitesi in grazia della rima - quan
do il ealdo ha ee. : quando il caldo ba distrutti gli .pessi vapori, cbe
temperavano all' occhio la troppa vivezza de' ragsi .

136 13, Per piu letizia 51 ee. : cosl quella figura santa crescendo in
lei colI' allegrezza 10 splendore, abbagliando gli occhi miei rimasesi nel
sUQ splendore nallcosta. .

138 Chiusa chiusa: benis.imo serrata; in lona di lIuperlativo. Cos!
IJruna bruna, quatto quarto , ed altre maniere aimili • VOLPI.

Fine del canto quinto.



CAN T 0 VI.

---
AIlGOMENTO

L'animtl oJfirttUi a Dante di soddisfare aile sue dimande dimostra c.s
sere GiuJtiniano 1mpereulore, e raccontatfli Ie SU6 tUioni. e come ep
corrtme e rifornlO Ie lesgi.

I

4

Posciache Gostantin l' Aquila volse
Contra il corso del ciel che la seguio
Dietro all' antico ehe Lavinia toIse,

Cento e cent' anni e pin l' nceel di Dio
Nello stremo d' Europa si ritenne
Vicino a' monti, de' quai prima usdo:

1 2 3 Gostantin, I'Imperator Costantino, il primo di tal nome
- I' Aquila, I'insegna del Romano impero per 10 .tesso impero
- volse Contra. il corso del ciel: malangurosamente, in Bizanzio
I'imperial sede tralportando, rivolsela contra il corso del cielo, facendo
Ia pasaare da occidente in oriente, contra il giro che quotidianamente
fa il cielo da oriente in occidente ...;.... eM la segulo Di8tro all' anti
co ec. il quale cielo accompagno col IUO corso la medesima, Aquila, as
secondando la venuta da Troja in Italia ( da oliente in occidente) di
quell' antico eroe Enea, che tolee a Turao e fece sua spoaa Lavinia 6
glinola del ReLatino: matrimonio cbe diede sede ad Enea nel Lazio, e
a' di lui discendenti la gloria della fondazione del Romano Impero.

4 5 6 Cento e cent' anni Be. L' uccel di Dio, l' Aquila ( 0 perch.
uecello sacro a Giove, com' altri dicono, 0 perch~, direi io, insegna di
.quell' Impero, che Dante intende da Dio ltabilito per la monarchia e
pace uoiversale del mondo) (a) si ritenne, fermossi, Nella stremo
d' Europa, in Bizanzio Yicino a' manti, de' quali prima welo, ai mon
ti della Trojana regione, d' onde Enea portollo in ItaJia, cento e cent'
anni e pi". .

Confondendo il Venturi I' anno in cui Costantino pasaO a Bi~nzio,

coIl' anno in cui, aggrandita ed abbellila essa cittll, I. dedico ed appel
10 dal proprio ~ome Costantinopoli, e non trovando da cotal anno. del
la Dedicazione al principio del regno di Giustiniauo ICorli che anni 197.

(a) Vedi Dante nel lib. ~. De Monarchia.

Tom, III. L
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7 E sotto l' ombra delle sacre penne,
Governo 'I mondo Ii di mano in mano,
E sl cangiando in su la mia pervenne .

10 Cesare Cui, e son Giustiniarto,
Che per voler del primo amor , ch'io sento,
D' entro ane leggi tras~ il ttoppo e '1 vano :

13 E prima ch' io all' opra fossi altento ,
Una natura in Cristo esser non pine,
Credeva, e di tal Cede era contento.

shaglia , dice, Dante, rna non di molto , dicendo cento e cent' anni e pili.
Dal non molto, aggiungo io, al niente ridurassi 10 sbaglio se si

avvertira passato Costantino da Roma a Bizanzio, non neD' anno medesi
rno della dedicazione prefata, che fu nell' anno di Cristo 330., ma sei
anni innanzi, doe nel 324. (a): imperocch~ si trovano in cotal modo
appunto cento e cent' anni, e pia tre, moe dugento e tre anni prima
dell'impero di Giustiniano .

7 Sotto I' omhra delle saere penne: imita la uase del salmo suh um
bra alarum tuarum (h) , 8010 che penntJ adopera in vece d' ali, Ie pen
,ne delle quali spandono i volatili 80pra de'loro pulcini.

8 Ll, in quellll parte di mondo.
9 E 61 cangiando ec. e cosl di mana d' un Imperatore in mana d'un

altro passando pervenne in mana mia. .
10 Cesare fui ~c. pallS8ta essendo la Cesarea dignita per la di lui

morte in altri, e 11010 la propria persona ritenendo, perO dice ~sare fti,
e son Giustiniano. ' "

11 Per volerdcl primo amor, per ispirazione dello Spirito santo,
che primo amore appella anche Inf. 'III 6. - ch'io sento , vale ch'w
ora attualmente gusto. • II sentimento dell'Ispirazione divina per la rifor
ma delle leggi ~ ripetuto anche pili chiaramente ai seguenti V'V. 23 24
Avverte saggiamente il Signor' Poggiali , che l'tlSpressione sembrerd ad
aleuno troppo inoltrata, ma cT,e fa vedere in quanta 'lH:neT'azione fos~

Ie a'tempi di Dante la eollezione delle LeGGi Rornane stimate allora
il capo d' opera della prutknza e sa'l.,iezza. N. E. .

12 D' entl'o aile lefJlJi, da entro , da mezzo aUe leggi - trassi ,
levai. • n Postillatore del Cod. Glembel''l';e aunota: mpetjlua , colores,
et figmenta et fueationes verhorum non ad "eritatem facientes. N. E.

13 All' opra, IIUa detta riforma delle I~ggi.

1'4 al 18 Una natura in Cristo ee. conreasa di euere stato segtlace'

(0) Vpdi 50pra di cib i 50di15imi fondamenti ch' arreea Baronio .1 detto
anoo 52J. o. CLI. (b) P,aL 16.
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16 Ma il benedet.lo Agabito, che fue
, Sommo pastore, alia fede sincera

Mi dirizzb con Ie parole sue.
19 10 gli credetti: e cio che suo dir era ,

8i

dell' eresia Eutichiana, che ammette in' Cristo una sola natura, e di es
sere stato illuminato, e rimesso ,nella vera credenza per opera eli S. Aga
pito Papa.

II 'Vero s1 e ( dice qui a riprensione del poeta noatro iI. Venturi ).
eM Giwtiniano, secondo I' empia passione di Teodora sua mog/it!.
fl"rzialB di quella seUa ( Eutichiana ) , favor1 per imprudenUJ alcuni
Eutichiani , e spezialmente Antimo nella sua esaltazione al patriarca
to di Costantinopoli: per altro quando Giustiniano tratto con sant' 4
gapit.. non era caduto nell' eresia, nella quale poi cadde. morto gi4
d' un pezzo quel ~lorioso Pontefice. Baron. tomo ? an. 564.

L' eresi. ( 81 risponde al Venturi) in cui dice il Baronto essere
caduto Giustiniano morto giil d' un .pezzo san..' Agapito, ciot\ nell' anno
564. non fu la Eutichiana, ma quella degl' incorruttibili, .ppellati dal
nome del loro capo anche Galaniti; i quali soatennero, che il corpo del
N08tro Signor Gesu Cristo fosse mCOl"ruttibile prima eziandio ddla 810
noaa di lu.i riaurrezione.

Quanto poi all' aWare tra l'Imperator Gi118tioiano e sant' Agapito
medeaimo mentre -viveva, dice vero il Venturi essere il Baronio d' in
tendimento, che quel santo Ponte6ce non avesse briga con Gi118tiniano
per altra cagione quam quod (parole dello stesso Baronio ) (a) 06 41

St",sum adhihitum in creatione Anthimi haeretici, ipse etiam Impera
tor in suspicionem haeresis f!sset adductus. Ma pero il Baronio ( sia
detto con tutto il rispetto) merita su di cio quella eritica , che da nel
suno ch'io mi trovi, viene lui fatta. Egli ciot\ intende malamente la
uarrativa di Anastagio Biblioteeario, su della quale fonda il suo detto •
10 non faro altro che riportar qui Ie parole del medesimo Anastagio, e
quelle di Paolo diacono acrittore vissuto un secolo prima di Anastagio,
e laaciare che il leggitore Ie confronti , e giudichi.

lnsressw Constantinopolim et swceptus est Agapitus Epis~opul

cum 81oria. Et primum caepit 1&ahere altercationem cum piissimo Prin
cipe :Tustiniano Augusto de Religione. Cui heatissimus Agapitus Epi
scopus constantissime fidei Apostolorum responsunl reddidit dicem.
Dominum nostrum Jesum Christum Deum et hominem esse, hoc est
duas .naJ,uras esse in uno Christo. Et dum contentio verteretur., ita
Dominw affuit ut Episcopum Constantinopolitanum. nomine Anthi
mum, inveniret haereticum. Et cum contentio verteretur cum Augu
sto et Agapito Papa, hoc dixit ei Justinianus Imperator. Aut con-

Ca) ADn. 536.

L :a
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Veggio ora chiaro, SI come tu. vedi,
Ogni contraddizione e falsa e vera.

22 Tosto che con la Chiesa mossi i piedi,
A Dio, per "grazia, piacque d' inspirarmi
L' alto lavoro, e tutto in lui mi diedi ~

senti nobis aut exilio te deportari faciam. Tunc Beatissimus Agapitus
Papa re.spondit cum Ga'l.dio dicens ad Imperatorem. EGo quidem pec
cator ad Justinianum Imperatorenl Christianissimum venire desiderQvi:
nunc alltem Diocletianum inveni ee. Anast. Bibliot. De vitis Pontific,
ROI'I1. LVlIJ. in's. AGap.

Sentiens Theodatus sibi irifensum habere principem , beatum Pa
pam AGapitum Constantinopolim Jiri(fit, quatenus apud Justinianran
ei factorum impunitatem impetraret. Qui sancms Pontifex dum Ju
stinianll~ principem aclisset, facta cum eadem de fide collatione, re
perit eum in Eutichetis dofPIItJ corraisse; a quo primitus graves bea
tus antistes minas perpessw est. Sed cum illius inconc'l.saam in fide
catholica Justinianus constantiam cerneret: siquidem ad hoc usque ver
bis pr~""essum fUerat, rtt talia a praesule aucliret: Ego ad Justim'a
num Imperatorem Christianissimll.m venire desicleravi, sed Diocletia
num i?veni: tandem ex valuntate Dei ejus mon#is acquiescens, ad
cathol.cae fide,: conftssionem cum multia pariter, qui similiter desipie.
bant regressus est. Anthemium quoque ejusdem re(fiae civitatis episco
pam, praefatae haer'eseos defensorem, convictum publice communio",e
pritltwit, ac, persuaso Principe, in exilium coegit ec. Paul. Diac.
Continuat. Hist. Eutropii lib. 17'

Puossi egli dubitare della concordia d' ambedne questi storid nell' as
serire, che da sant' Agapito trovato si fosse Giwtiniano gill caduto nell'e
resia d' Eutiehe 1

.. Mi ridrizza lesse nel v. 18 i1 P. L. colla Nidobeat., ove mi diriuo
leggono I' altre edizioni tutte, il COD. CUT. ed il Glembtrrvie. Potendo
supporre un error di stamp. nella Nidobeatina; e non ritraendo dal P.
L. alenna ragione di tal lezione, a'bbiam preferito di leggere colla comu-
De. N,E.' .
- J 9 .. II COD. CUT. ed i1 Glemhervie leggono 10 Ii credetti, e cia,
ehe 'n sua Cede era, 10 che aembra pit\ eorrispondente 'ai vv. 14 I 'J. ne'
quali Giwtiniano, Rccenna la Cede sua errooea, e quella sineera del San
to Ponte6ce. N. E.

20 21 SJ come tu vedi, Ogni contraddizione e falsa e vera: A que!
modo ehe eomprendi tu chiarissimamente, cbe' delle contraddittorie pro
posizioni una dee essere falsa , e I' altra vera. E' questo un assioma elia
Jettico fondato su la natura della conb"addizione.

22 Con la Chiesa mossi i piedi, metaforieamente, per seguii la dot
'nona della Chiesa.

23 D'inspirarmi la Nidobeatiqa, di spirarmi I' altre edizioni.
24 L' alto lavaro, la suddetta riformazione delle leggi •
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25 E al mio Bellisar commendai l' armi ,
Cui la de5tra del ciel fu 5i congiunta,
Che segno fu ch'io dovessi posarmi;

28 Or qui aHa q~istjon prima s' appunta
La mia risposta, ma sua condizione
Mi stringe a seguitare alcuna giunta:

31 Perche tu veggi con quanta ragione
Si muoveeontra 'I sacrosanto segno,
E chi '} s' al)propria , e chi a lui s· oppone •

34- Vedi quanta virtu l' ba fatto degno
Di riverenza, e comincio dall' ora
Che Pallante morl, par darli regno.

25 Bellisar. apooo~ in pua del metro, per Bellisario, nipote dell'
1mperaton~ Giustiniano. e valofOlo eapitano delle di lui armi cOQ~ a'
Goti (a).

"27 Posarmi, atarmene nella mia reg~., luogi dagli eserciti.
'S8 Qwstion prima , ci~ clai tu se' (b) - s'appunta ,dal punto

cI1e nello eerivere Ii segna terminato che sia il perioclo, 'Vale fa punto •
Ii termintl : .detto avendo Cesare fui , e son Giustinialto.

29 30 Ma sua condiuone leggooo dieci lOSS. veduti dagli Accademici
clella Cru.sca, ed lin altro veduto da me nella Biblioteca Corsini (c) e
I'intende subito cae parIa Giustioiano della condizione, della qllalitA.
di sua risposta: ove tutte I' edizioni leggendo ma i" condi.zione, lascia.0 in dubhio eli eke Ii abbia cotal eoodizioRe a intendere. Quell' aver
poi Giuatiniaoo alia dichiarazioBe del suo personaggio premesso I' usecon·
clare che il delo {ece la velluta dell' Aquila da Troja in hali. (ad ef
fetlO, come Dante intende, di qui stabiJire la monarchia u.nivefsale) (el) ,
ciO dee essere la condizione ehe astriogelo a ~esuitare alcuna Giunta .

31 Con quanta ragione: eon quanto poea ragione, COR qu.aoto torto .
VUTURI.

32 Contra 'I sacrosanto segno., eontra I' Aqaila Imperiale.
33 E chi '1 .' appropria, il GhibeUino - e ehi a lui s' oppone, il

Gllelfo. Vedi phi abbaaso, ai versi 100. e 10 l.

34 35 36 Yedi, osserva - quanta 'Virtu I' Aa fatto degno Di re
'Verenza , qunte glorioae azioni d' eroi gli hanno eODciliato il rispetto

Ca) Vedi tra gli altri Gio. ViUani Cron. lib. 2. cap. 6. Cb) Canto pre
c:edente v. 127. . (c) Sesnalo 610. Cel) Vedi 'I libro 2. della Monarchia di
Danle.
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37 Tu sai ah' el fece in Alba sua dimora
Per trecent' anni, ed oltre infino 301 fine,
Che i tre a tre pugnar per lui ancora.

40 Sai quel che fe' dal mal delle Sabine
Al dolor di Lucrezia in sette regi,
Vincendo 'ntorno Ie genti vicine,

43 Sai quel che fe' portato dagli egregi
Romani incontro a Brenno, incontro a Pirro,
Incontro agli altri principi e collegi:

- e eomineio, intendi, essa virtu 0 - Jail' ora che Pallante eeo
da quando, aecio in Enea oltenease I' Aquila regno, morl eombattendo
Pallante 6glio d' Evandro, mandato dal padre in soceorso di Ene:! 0

3, 38 39 Tu sm eh' el feee, eosl legge la Nidoheatina, ove tutte
l' altre ediziobi Tu sm eh' e' fece: ed el , dice Cinonio, senza aegno di
apostrofo e voce tronea d' ella, 0 d' eUi, in luogo d' egli (a) - in
Alha sua dimora Per trecent' anni ed oltre eeo In Alba Lunga fabbri
eata da Ascanio 6glio di Enea regno In di lui discendenza per phi di
trecento anni, 6no a tanto che, fondata e eresciuta essendo Roma, la vit
toria ehe riportarono i tre Romani fratelli Orazj contro i tre Albani fra
telli Curiazj, fece, secondo il Jattuito, che cesS8sse la guerra fra i due
popoli , e si desse Alba sotto 0 Romano Impero - ehe i tre a rre
legge pur la Nidoheatina alquanto meglio di eM tre a tre, come l' altre
edizioni leggono 0

40 41 42 Smquel eM eco sai quello che il medesimo segno fa:e
ne' sette Regi che furono nell' intervallo di tempo scorso tra il rapimen
to delle Sabine , e la violenza da Lucrezia aofl'erta • vincendo per eSM Ie
intorno vicine genti 0

44 Brenno Capitan generale de' Galli Senoni, il quale, mentr' era per
impadronirsi del Campiqoglio di Roma, fu rispinto e scacciato da Fu
rio Cammillo 0 VOLPI - Pirro Re degli Epiroti, perpetuo nemico dei
Romani, avidissimo d' imperio; persoDllggio notissimo nelle storie 0 Di co
atni dee intenderai Dante, non di Pirro 6gliuolo d' Achille. VOLPI 0

45 Altri principi e collegi . Per collegi intendono paret'l'hi spositori
Ie Repubbliche: a me pero sembra pin agevole l'intendere detta callesi
in grazia della rima per eolleghi. per collegati; come in grazia pur del
la rima disse biece, e hieci per hiecll.6 e hiechi (b) 0

(a) Par/ic. 101 14. (b) lafer. xu 31. e Parade ,65, ,. 136.
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46 Onde Torquato e Quintio, cbe dal cirro
Negletto fu nomato, e Deci e Fabi
Ebber la fama , che volontier mirro.

46 47 48 Torquato. Tho Manlio To~ato, nobilissimo Romano; il
«t~ale fece prima batter con verghe, e pOl decapitare il suo proprio 6
gJiuolo, perch~ nella guerra de' Latini, contra il. suo comando, molt.
pericolosamente avea combattuto, benche avessc ottenuta vittoria. VOL

PI. - Quilltio, che clal cirro ec. Qnintio fn denomiuato Cincinna
co: a che in lingua Bostra potremo dire rabarufi'ato. Cincinno, e cirro
in Latino signi6ca capello torto : e questo aleuna volta da ornamento,
quando 0 con ferro, 0 con altro istrumento con molta arte si compun
gono i capelli, e fannosi inanellali e ricciuti: alcuna volta son torti i
capelli in capo, quando non Ii pettiniamo, onde rimangono avviIuppa
ti ; eel aDora il cincinno e'l cirro non dll omamento, ma il contrario :
e per questo Quintio, uomo di dura vita. perch~ teneva i capelli ne
gletti eel incolti e senza pettine fu chiamato Cincinnato. Ond.e iI Pe
tnrca E Cincinnato JaIl' inculta chioma. Fu costui povero, e di sua
mana coltn-:)'"a Ie proprie, benche picciole possessioni, creato Dittatore
contra quelli ch' avevan rinchiuso Minuzio Console con l' esercito , ruppe
i nemici, e libero il Console, e trionfo: ed a sestodecimo dl rinunzio
alia Diltalnra . L"'NDINO. Essendo stati i Quintii Cincinnati phi d' uno,
conviene avvertire che questo da} Landino descritto eb.be il prenome di
Lucio (a) . .A.nche, quanto ana voce Cincinnato intesa nel senso di ra
barulfato , giovera di por mente all' origine, che dagli Etimologici pre
tendesi, di cincinnus da cinnus, che mistura e confusione significa, e
ehe anzi Plauto adopel'll cinnos in luogo di cincinTW8.

. . . . . istos ficlos,
CompOiSitos, crispos, cinnos tuos unlflumtatos usqu.e ez cerebra
Expel/am (b), .

Deci. Questi Curono tre cittadini Romani, padre, 6gliuoIo, e ni
pote, di schiatta plebea, ma d' animo generoso, i quali per ottener vit
toria all' armi della Repubblica, cOllsatrarono Ie proprie persone agli Dei
infernali , cacciand08i nel mezzo de' nemici dov' era maggiore il pericoIo,
e cosi rimaneodo uccisi; il padre nella guerra Galliea, il 6gliuolo nella
guerra Etrusca, e il nipote in quella che Cece il Re Pirro contra i Ro
mani per difendere i cittadini di Taranto. VOLPI.

Fabi Romani . Di questa famiglia furono molti uomini segnalatis
simi e in pace e in guerra; ma uno de' pili fam08i fu Q. Fabio Massi
mo, iI quale colla sua destrezza, e prudenza raddrizzO la Repubblica gia
cadente per Ie continue vittorie d' Annibale. VOLPI.

A'Iirro • epentesi in grazia della rima, in veee di miro, cioe tengo

(a) Vedi Livio Jib. ~ cap. 26. (b) Tn'cul. act. 2 Ic.2.
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49 Esso atterro I' orgolio degli Arabi 1

Che diretro ad Annibale passaro
L' alpestre rocce, Po ,di che tu labi.

52 SoU' esso giovanetti trionfaro
Scipione e Pompeo, ed a quel colle,
Sotto 'I qual tu nascesti, parve amaro.

presente, ml rieordo: eome il medesimo Dante scrisse vestigge per ".,
stige, viddi ,per vicli, strenne per strBne ee. (a). Mirro spiegano aleu
ni detto qui da mirrare, nngere eon mirra , che impedisee la eorruzio
ne; eel eS8ere figuratamente adoprato per conservo, e consacro all'im
mortalita . Non si trovando perc> del verbo mirl'are aluo certo eaempio,
e ne anehe· apparendo. come per 11-n semplice eommemorare eotali uomi
ni potesse Giustiniano pretendere di conllllcrare Ia Ioro fama all' hnmor
talit1l, rendesi preferibile la primiera spiegazione.
. 49 50 51 Arahi, colla seconda sillabe lunga , diastole in groia del
la rima . Essendo gli Arabi popoli dell' Asia, e non leggendosi che i1 Car
taginese Annibale conducesse alui soldati che i Cartaginesi suoi Aft'rica
ni , conviene intendere, che appellasse Dante Arahi i Cartaginesi nuto
riguardo alIa lora origine, ah Ifrico (scrive Leone AfFricano) Arabiae
felicis Rege, qui omllium primus hanc terram (1' Affrica) illcolwsse
fertUl' • Hic ql.UJ,ffl adversfU Assyriae Resem helium gereret, ah eodem
tandem regno pulsus, cum toto exercitu; Nilum transmisit, et Vcci,.
dentem versus suas copias traducens non prius quievit, quam in eam
partem Carthagini vicinam perventum est (h). Degli espositori, quant' 0lI

servo, chi di cotal permutazion di vocaboli nulla dice" e chi non sod
disfa. - L' alpestre rocce. Roccia, rupe, a ripa SC06Ceaa , baIza di
montagna . Per I' alpestre rQcce intendi l' Alpi, d' oooe nasce il Po,
VOLPI. - Di cite tu, Po, lahi, dalle quali (c) to, 0 flume Po,
caschi I e scorri per· la Lombardia. Forma Dan~ in grazia della rima
dal verbo Latino labor, laheris, I' Italiano verbo lahere, come ha l' U80

comune dal Latino lahilis, labile formato l' Italiano lahUe. Cotal poi im
pravisa e per salto conversion di parlare al Po e simile a quella di Ovi
dio Del Iibro 5. delle Metamorfosi ove del soggiacente alla Sicilia Tifeo
parlando dice

Dextra sed A "sonio manus est suhiecla PclQro,
Leva Pachine tibi ec.

5~ 53 54 Giovanetti rrionfaro Sapione e Pompeo t quello vinoeooo
Annibale, e sottomettendo all'lmpero Romano I' AfFrica , onde riporto il
glori08o titolo d' A.ffricallo, e questo varie vittorie anc:h' esso riport.ando

(a) Iuf. VIII ~c. Purg. nVII t 19' XXVIII 108. (b) Africae MM:riplio Jib. 1
cap. 1. (c) Del eli per claUe, e Jel c/&e per quali , tnche nel faso obbli
quo, ,cui CiDonio Par/ic. 44 2, e 80 5.
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55 Poi presso al tempo che tutto'l ciel volle
Ridur 10 mondo a suo modo sereno,
Cesare per voler di Roma il toIle :

58 E quel che Ie da Varo insino al Reno,
Isara vide ed Era, e vide Senna
Ed ogni valle ,. onde'l Rodano e pieno.

61 Quel che re poi ch' egli usci di Ravenna,
E saho 'I Rubicon, fu di tal VOiD,

Che non seguiterla lingua ne penna.

- ed a quel colltJ et. e il tnonfal' di Pompeo parvt1, amaro 4 fuel
colle, SoUo il qual tIL nascesti. dispiacque a Fiesole posta su 'I colle
80pra Firenze tua patr'ia; imperocch~ Cu Pompeo uno dei distrnttori di
Fiesole e degli edi6catori di Firenze (a). Il Venturi intende. che il me.
deaimo Imperial aegno par1Je a Fiesole amara , ed altri capiscoDO parVt:
QRlQTO come 8ssolutamente detto, in 'Vece ehbe rammara'co •

55 56 Presso al tempo ec. a'Vvicinandosi il tetnpo della nascita del
R.edentore, in cui volle iJ cielo ridurre tutto il mondo in pace. e a quel
1a tranquillita di cui esso cielo gode. VBlITUllI •

57 Cesare ec. Giulio Cesare per ordine del Senato e del Popolo Ro
manQ il 'aile, 10 piglia. e porta contra agli Svizzeri ~ Tedeschi tnu
m della Gallia. Di tollere per togliere vedine esempj. BDche de' pro•
..tori. nel Vocabolario della Crusca e nel Prospetto de~ vethi ltaliaBi.

58 Da Yaro (6ume che separa la Francia dall' ltalill.) insino al Re
no (6ume della Germania. non molto discosto dlli eonfiDi della Francia):
e cia come a dire, in tutta la Francia, ed in parte della Germania.

59 60 lsara, 6ume della Gallia, ehe mette nel Rod:Jno. VOUI.
- Era, 60me ebe nasce Del monte Voge80. e IDette Del Rodano: in
Latino Arar. La Ste8lO - Senna. in Latino Sequana. 6ume di Frm
cia che puaa per Parigi. Lo atesso - Ed ogni 'Valle. onde'l Ro
dano e pimo: eel oSni valle che da'monti riceve acqua per tr6mllndar-
1a .1 Rodono 6ume della Francia. .

61 62 Ch' esli, I'Imperial detto -tepo - ltavenna cittA della Ro
magna, nelli. quale ritomando Giulio Cesare dalla Gallia verso ROIna
substitit, scrive Svetonio (h) - salto'l Ruhico1& • Rubicone Bume tra
RaTenna e Rimini. termine anticamente della Gallia Cisalpina , paasato
da Giulio Cesare senza deporre il eomando delle armi, contra i severi
divieti della Repubhlica. VOLPI • Saltare per trapassare da un lato
all' altro can gran premzu .doperano altri acrittori parimente (c).

(a) Vedi Gio. Villani Cronic. Jib. 1 cap. 36 e leg!. (II) C. Jul. Ca~,.

cap. 30. (c) Vedi 'I Vocabolario della CrUIC8 lOtio iI verbo ,tllcare S. 4.

Tom. III. M
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In ver Ja Spagna rivolse Jo stuolo:
Poi ver Durazzo, e Farsaglia percosse
SI, che 'J Nil caldo sentissi del duolo .

An tandro e Simoenta J oode si mosse ,
Rivide, e lit dove Euore si cuba,
E mal per Tolomeo poi si .riscosse .

Da oode venne folgorando a Giuba:

.1

I
I

.6_~ In 'IJer la Spagna, contro gli eserciti i~i lasciati da Pompeo sot
to d comando di tre di lui legali M. Petreio, L. Afranio, e M. Var
rone (a) ri~'olse 10 stuolo, rivolto I' Aquila i seguaci snoi.

65 Durazzo , citta di Macedonia, con porto; dove Giulio Cesare fn
a~sediato dalle genti di Pompeo . VOLPI - Farstlf!lia, lu080 celebre .
di Tessaglia; dove Giulio Cesare diede la gran rotta all' esercito di Pom- -
peo. VOLPI. .

66 Sl eM'1 Nil ealdo sentissi del duolo: cosl la Nidobeatina, megIio
che non leggano Ie nItre edizioni parte Sl, eh' al Nil ealdo si send del
d,;,olo (6), e parte Sl eh' al Nil ealdo fe' sentir del duolo (c) : e vuol
dire., che la ~ittoria riportata da Giulio Cesare contra Pompeo in Far
aagha, fu cagione ehe &Dehe il .Nilo (fiume d' Egitto preso Clw per 10'
ateaso Egitto) ai rammarieaaae, e per la proditoria morte data a Pompeo
nell' Egitto rifugcitosi, e per prevedersi quella guerra, che Cesare gli"
mosse (tl).

67 68 69 4ntandro, citta maritima deUa Frigia minore , d' onde Enea
fece vela per venire in ltalia. VOLPI • _ Simoenta fiume che scorre
va preaao Troja , nato nel monte Ida. VOLPI _ ld Mile Ettore si
cuha, III dove riposa, giace sepolto, il famosa ~ttore Trojano . Siegue
Dante il pensamento di Lucano (e) che aniandosi Cesare per seguire
Pompeo fuggito dopo'a rotla Farsalica in Egitto, ed attraveraando l'El
leapodto, approdaue per poco la sua Rotla ai Udi della Frigia minore,
e scendesse a vedere dove fu Troja: e come di l1t ha detto 'vennta l'Aqui
)a in llalia (f), percio dice che in tale occasione rivide con Giulio Ce
ure Antandro e Sirr&Oenta., onde si mosse - E mal per Tolommeo
f!Oi si riscosse: e ai danni poi di Tolommeo Re d' Egitto indi riparti;
)mperocch~ pervenuto nell' Egitto apoglio Tolommeo del Regno e diedelo
-a Cleopatra (.If).

70 Da ontk, 10 Iltesao che clal quale, dal qual Tolom.meo (h). .. n

(a) Sveton. C. Jul. Cae,. cap. 34-. (b) Vedi l' edizione dena Cru.ca e Ie
,egulci. (e) Vedi I' edizioni Venete 1568 e 1578. (d) Vedi Svetonio C.
Jul. Ca~,. cap. 35. ee) Phar,al. lib. 9 II. ~3 e .egg. (/) Vedi 'I JlriDci
pia del pre.ente canto. (&'> Svetonio C. Jul. Cae,. cap. 35. (I.) Vedi Ci
bonio Partie. 192 8.



CAN T 0 VI.

Poi si rivolse nel vostro occidente,
•Dove sentia la Pompeiana tuba.

73 Di quel che fe' col baiulo seguente,
Bruto con Cassio nello 'nferno latra,

CoD. C.lBT. eel il Glemhervie Ieggono Da inde seese N. E. - folgo
rando, acorrendo qual folgore - a Giuba Re della Mauritania nell'M
frica, il quale c.voriva Ie reliquie dell' esercito di Pompeo, dopo la rol
la di Farsaglia; ma vinto in battaglia da Cesare, si uecbe di propria
mano • VOLPI.

71 Nel 'IJOStro occidente, vale come se dicesse nella parte per voi
Italiani occickmtalt:: e bene dinota in cotal modo la Spagna, che riguar
do all' Afl'rica, ODde CeIare si moveva, non t\ occidentale, ma setten
trionale.

72 DOlle sentla la Pompeiana tuba: tuha al Latino modo per trom
ba hanno pure altri celebri poeti adoperato (a); e dove senda ee. vale'
quanto dove accampalla il Pompeiano esercito, eire prelBO Monda, citta
della Spagna, don Giulio Ceaare vinse Labieno, e i due figliuoli di Pom
peo, coal imponendo Sne alIa guerra civile durata quattro anni.

73 Di quel che fe' col hAirllo seguente: delle imprese che Ia mede.
sima imperiale insegna fece col portatore di esaa lucceduto a Gialio Ce
are, eire con Ottaviano Auguato. Sebbene la voce Latina 6aiulus par ehe

, dapprima .igoificasse un vil portatore, un facchino; a' tempi pero. del
nOltro poeta gUt si era nobilitata in pisa che haiulw appellavasi I' aio
di qualehe principe, giovinetto: Regibu.s nostris maturos. ac prudentes,
«que sobrios baiulos singulis eonstituite , acnve Incmaro autore del nono
secolo (h); e haiulivatus insegna il Vocabolario della Crusea esaere sta
to appellato il 'ha/iasgio, grado nelle religioni militari (c).

74 Bruto co,. Cassio nello 'nfemo latra. Lodovico Castelvetro ( scri
ve a CJueato pa880 il Rosa Morando) riprende il poeta nOltro di con
traddizlone, dicendo che Bruto nell' Inferno come S86uitatore della setta
Stoica • qUantunque fosse tormeniato pi" cke niun altro, Ii fa tacito.
e qu.l per ctJKione dello stesso tormento latranle e urlante come cane (J) .
Ma questa opposizione quanto lia cmmerica e ralsa ogoun da se ItelBO
10 puO vedere. non dicendo qui il Poeta, come a'immaginA quel criti
co, che Bruto per eagione dello sttmo tormento latri e urli a (JUlsa tli
CQ.ne; ma. che Bruto con Cassio di cio che l' Aquila Romana fcce CQu'

Augusto, da cni fur ridotti a darsi dilperatamente la morte di propria
mano, latra eire parla dispettosamente e rabbiosamente nell' Inferno J il
che n~ contraddice al delto, ne al carattere di Stoico non disconvieoe.
CoIl 'I Rosa Morando.

CIl) Vedi'l Vocabolario deUa Crnlea ana voce tuba. (6) Epi.t. 11 cap. 11,.
(e) Ved.i alia ,oee bali""iQ. (el) Poet. '

M2
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E Modona e Perugia fu dolente.
76 Piangene ancor la trista Cleopatra,

Che, fuggendogli innanzi, dal colubro
La morte prese subitana ed atra.

79 Con costui corse insino al lito rubro,
Con costui pose'l mondo in tanta pace,
Che Cu serrato a Giano iI suo delubro.

8~ Ma cia, ~be'l segno che parlar mi face,

Vegga pero iI Lettore Ie mai per rapporto a cia che di Bruto di
ce Dante nell' Inferno, si storee, e non fa motto (a), paressegli pit\. age
vole di capire, cbe il verbo latrare adoperi qui, con traslazione a quel
luogo conveniente I per parlare, 0 sia eertifieare, col fatto; intenden
do, che I' essere Bruto e Cassio nell'Inferno faccia testimonianza di quel
la disperata morte , che si diedero essi per sottrarsi aIle vittorie d' Au
gusto. Ad un somigliante senso adopera Dante il verbo abhaiare, sino
uimo di latrare, in quell' altro ,'eno.

Assai la voce lor chiaro I' a'hbaia (h).
75 E Modona, e Perugia ee. per Ie stragi fatte cIa Augttsto contra

Marco Antonio presso la prima, e contra Lucio Antonio fratello di Mar
co assediato, e preso prigioniere di guerra nella seconda. VENTtJRI .... II
CoD. CnT, ed iI qlembervie leggono fl dolente in luogo.eli.fu ec, N. E.

76 77 78 Pl'angene ancor ee, Di cio che f'ece I' imperiale seguo in
mauo d' Augusto ne piange altresl Ja trista reina d

'
Egitto .Cleopatra , Ja

quale fugf!,endogli innanzi , fuggendo la presenza del medesimo seguo.
cui P0l'tata in trionfo (come Augusto determinato aveva di portainela)
avrebhe dovuto con estremo cordoglio 6Offrire, prese dol colubro, si {ece
da un serpente, da un aspide, dare morte subitana ed atra. D«wreb
he atra stare per atroce. il derivante da atro (e). Colubro in grazia
della rima adopera Dante in luogo di serpente dal Latino coluber, ~ in
grazia pur della rima, ad imitaziOlle di alcuni poeti Latini, (a in essa
voce uso della diastole; e vi allunga la sillah. di mezzo,

79 Con costui, con Augusto - corse insino al lito ruhro, at ma
re rosso, perch~ dopo la morte di Marc' Antonio occupO tutto I' ~tto
imino at mar rosso. LilfDIKO.

81 Chf! .fu SM'rato ee. che Cecesi I. cerimonia solita a Carsi quando
Roma era in pace, .di serrare iI tempio di Giano . Delubro per tempio
dal Latino delubrum, adoprato anche da altri ltaliani ICl'ittori Cd).

(a) lor. XlI:lUV' 66. (b) Inf. VII 4~. ~(c) .lib atro atritatem pro immani
tate Jictam co"ltat , et IIIr4Wm llllubri hll"itu iadul.nm, et atrocem, hoc crt,
,uprrllm crlltlelrm; 'Iliad lI.m atro \lulLl' ,unt, Glperitatcm alqlle IU1J;titane prae
Ie fmmt. Niceolb Perotti CornUl:op. Epigr. 2. (d) Vedi , Voctbolario della
Cru.e. •



CAN T 0 Vl.

Fatto avea prima, e poi era fatturo
Per 10 regno mortal ch~ a lui soggiace,

85 Diventa in apparenza poco e scuro ,
Se in' mano al lerzo Cesare si mira
Con occhio chiaro e con affetto puro:

88 Che 1a viva giustizia, che mi spira,
Gli concedette in mano a quel ch' io dieo,
GIQria di far vendetta alIa sua ira.

93

83 Prima, e poi intendl rapporto al ~o Cesare, di cui ~ per dir~

_ era faUrtro. Ad imitazione de' Latini , ed in grazia della rima {or
mscene del participio futuro il verba fare, come aim pili comunemeote
lie forniacono i verbi venire, dU1'are ec. dicendo venturo, dw-aturo ec.

8( Per 10 relJrlo mortal ec. intende il regno di tuna la terra (a),
ill contrapposizioD.C al 1010 celeste immortal regno. .

.85 Diventa in apparenu, vale • di'Viene in sua comparsa _ scu
1"0 per isnohilc.

8S S, Se in mana tW. lie eon occhio illumin*to dalls Fede. e con
.appurato afl"etto Ii mira ellO imperial segao in mano. al terzo Cesare ei~

• Tiberio.
88 La viva (fiustizia, clle mi spira: i1 giustwimo Iddio che m' in

tpln mi muove a cost parlarti.
89 90 Gli concetktte in mana a quel ec. al medesimo imperial sc

po , posto io mane .1 tena delto Celare, concedette la gloria di fare
coo. c.roci6lsion.e di GeSD Crilto la ventkua, I' azione soddiefatQl"ia .11' ira
sua contro dell' noma prevaricatore. Di fatto il preside della Giudea Pi
lato che condaono Criato a morte, operO per la podestA dell' Aquila da
Tiberio a lui eomumcata. E sebbene face8le egli in cil. .dell' Aquila mal
DIO, condaonando queUo che conoaceva innocente, per la innocente Aqui
la nondimeno fu cotale impiego gloriosiuimo, e di gloria IDIlggfore eer
tamente ehe DOD fOSle al legno e .1 ferro ehe vi s' impiegarono per la
croce, e per gli altri stromenti ,da tutto I' orbe cristiaao percio vener..
ti . Vedt lettore quanto da questo 1leIlSO, ebe pur Don aembra molto na
8C08to, VM1no lu.nsi i comentatori. segnstamente j) Landino, VeDutello,
e Venturi. Concetktte (spiegano) a Tihtwio di potere, se 4vesse volu
ta, vendicare t'ingiwta rnorte data a Cristo da.' Girulei , e di cod sotJ..
tlisfare, all'ira di'Vina contro di eisi: maneando peril d' avviao I.· che
eli IOle imprese dall' Aquila fstte psrlasi qui, e Ilon delle fattibill. s.D ehe
per npporto ad una impresa .sol.mente possibUe non sarebbesi· delto di
ve1Jt4J, JOB diventerehbe poco e scuro opi altro Catto. 3.- che della ven-

(a) Vedi Dante It...O Del libro 2. tl~ MOrlllrchja •
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94

97

•
Or qui t' ammira in cia ch' io ti replico.

Poscia con Tito a far vendetta corse
Della vendetta del peccato antico.

E quando '1 dente Longohardo morse
La santa Chiesa, sotto a Ie sue ali
Carlo Magno vincendo la soccorse.

Omai puoi' giudicar di que' cotali ,
Ch' io accusai di sopra, e de' lor Calli,
Che son cagion, di tutti i vostri mali ..

detta COD.tro de' Giudei parla i1 terzetto ae~ente • '.0 che finalmente Be

eessita Ia sintaasi d' intendere, ehe gli eoneetUtuJ ce. significhi, Don eon
cetktte al ter~ Cesare, a Tiberio, ( e come mai in cotal modo combi
nerebbesi il gli eoncetktte, col rimanente del verso ill mano a quel ,
eh' io dieo r) ma eoneeclette all' imperial segno., in lnanO< ee. , ammi
nistrata dal detto terzo Cesare.

91 Or qui t' ammira : fa l' auditore atteDto , percht\ pare me parli
oscuro, dieendo che Tito prese a fare vendetta tkll4 ventktta dell' an
tieo peccato. LANDINO - repllco, colla seconda .illaba Iunga diastole
in graua della rima.

92 93 Yencl«ta tklla vendetta: la malvagitil de' Giudei fece COD la
morte di Cristo la -vendetta da Dio voluta tkl peccato antico, del pet:
eato di Adamo: e Tito fece la vendetta della malvagita de' Giudei •

94 95 g6 E quando 'I dente Lonso/Jarho ec. e quando i Longohudi
veuarono halia e la santa Chiesa, l' Imperatoi' Carlo Magno sotlo 4 Ie
sue ali , sotto l' insegna dell' Aquila, vincendo 14 soccorse •

Pare perO (dice il Venturi) ehe Dante eonfonda un poco qui i
tempi, M segua una Cronologia molto esatta; conciouiacosacb~ quando
Carlo Magno Del 774. estin8e il Regno de'Longobardi, era di gill presso
a tre aecoli mane.ta ill occidente la digni~ imperiale, I'iaorta poi. l' an
BO 800. nella sua persona.

AbbeneM (se gli risponde) nell' anna 800., opp1ll'e, com' altri di
cono, 80 I. (a) foue Carlo Magno coronato Imperatore; nondimeno nel ,,3.
Adrianw Papa (scrive Sigeberto nella IU Cronica) cum uni'lJ6n4/i ~r

notlo tktlit ei jus eligendi Pontifiet:m, et ordin4ntli Apostolicam SfJI1ena,
dignitlJtem qrIDque Principatus. Tanto potA a Dante bastare per dire me
vineease· Carlo Magno i Longobardi lOtto l' ali dell' Aquila •

. g8 Ch'io accwai di sopra, cio6 nel 11. 33.
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100 L' uno al pubblico segno i gigli gialli '"'
Oppone, e quel 8' appropia l' altro a parte,
Si ch' e forte a veder qual piu si falli .

"103 Faccian gli Ghihellin, faccian l~r arte
Sott' altro segno: che mal segue queUo
Sempre chi la giustizia e lui diparte:

106 E non l'abbatta esto Carlo novello
Co' Guelfi suoi, ma tema degli artigli,
Ch' a piu alto leon trasser 10 vello .

109 Molte fiale gia pianser Ii figli
Per la colpa del padre : e nOD si creda,
Che Dio trasmuti l' armi per suoi gigli :

100 101 L' uno al· pubblico segno i gigli gialli oppone, e ~l ec.
Accenna , que' che nelli terzetti seguenti nomina espressaJDente, i Guelfi
e Ghibellini ; e lagnasi che i Guelfi contro'1' imperiale Aquila muovano
i Gisli gialli, ci~ Carlo II. Re di Puglia, deUa casa di Francia (a),
avente per stemma cotali gigli, e che i Ghibellini vantandosi Imperiali
non pe'l comune vantaggio delJ'Impero operino, ma per proprj ingiusti
fini unicamente. E quel (ci~ jJ pubblico aegno) s' appropria I' altro II

parte legge la Nidobeatina, ove I' altre edizioni il COD. CUT. ed il Glem
hervie leggono e l' altro appropria queUo a parte .

102 Forte, per diflicile .
103 104 105 Faccian gli GlIihellin ec. prendansi i Ghibellini, per

venire a capo delle inique loro mire, altra insegna diversa dall' Aquila,
che questa non vlloJe il cielo che disgiungasi dal giusto.

106 107 108 E non l'abbatta esto Carloec. e questo nO'Velio Car
Ie, Carlo II. Re di PugHa , figlio del vecchio Carlo I. non teoti co'suoi
Gue1fi di .bbattere I'imperial segno - ma tt!ma degli artigli, Cia' a
pia Be. cbe dipelarono pin forte leone, chi aveva phi fona di lui.

log 110 III Molte fiaIP. ec. Non sarebbe la prima volta, che i figli
ban portato I. pens de' peccati de' genitori; onde non sarebbe maraviglia,
Ie in lui ai puniaero Ie ingiuste rapine del padre: e non ai luainghi,
che Dio in grazia de' suoi gigli voglia che si atterri il segno dell' Aqlli
la, e rimanga per segno aOVr8no quello di Francia; 0 pure, cbe Dio
voglia mUlar armi, e dimenticarsi de))a giustizia, con cui punisce chi
uaurpa gli Iltati altrui, come esso faceva, tenendo I. Puglia, che aeeon
do Dante ai aspettava alI'Imperio. VENTUI\I.

(II) Vedi tea g1i altri luogbi Purgaterio Xl[ 67.
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I 12 Questa picciola stella si correda
De' buoni spirti che son stati attivi,
Perche onore e falDa gli succeda:

I 15 E quando Ii dis,iri poggian quivi
81 disviando, pur convien che i raggi
Del vero .amore in su poggin men vivi.

118 Ma nel commensurar de' nostri gaggi
Col merto, e parte di Dostra letizia,
Perche non Ii vedem minor, ne maggi.

1 t 2 113 114 QKestrz picciola stella Be. Termina qui dilut~niano quan
to disse (a) che la condizione della risposta fatta aHa prima dimanda esi
geva che aggiungesse , e passa anspondere aH' illtra dimanda, cioo percM
.i trovasse egH in Mercurio (6) e dice apparire (e) in quella stella. lon
tana dall' empireo. coloro che nel buon impiego della- loro attivita hanno
con leggier colpa mirato, non ptincipalmente a piacere a Dio, ma ad
acquistarsi quaggiti. onore e fama. Pieciola stella del cielo appella Dan
te quella di Mercurio eziaudio nel Convito (d) - fi,i per a loro (e).

113 116 II' E quando Ii disin' ee. eel allor quando cou divisamen
to eotale i desiderj nostri poggian quivi, s' aflissano all' onore e fama,
a""iene insieme di necesaitll; ehe i ra~i '. Ie fiamme. del lIero amore.
ch' ~ quel solo che ha' riguardo a Dio, pOlf{fino in su men v;vi. s' in
OOzino verso Dio medesimo con minore vivezza.

118 119 120 Ma nel eommensurar ee. ma faaai una patte della 1lea
btudine n08tra nel conkontar noi e vedere giustamente misurati .i nostri
Gag;;, i premii nostn (f) col nostro merito, imperocch~ non Ii vediamo
n.~ minori n~ mag~ori. redem leggo ~~I I!relodat~ mss. dell' Eminentia
Slmo Cartl. .Garampl , e COD alcune edlzl0nl (g), In luogo dello sWaYa
pnte vedem che leggesi bella maggior parce del teati 1IlU. e stampati.
• redem si legge ancora nel COD. CUT. N. E. - Maggi, plurale di mag
gio., apocope di magGiore, adoprata non aolo dal poeta nostro (h) t ma
da molti altri antiehi (c).

(ill) VerI. 29 • 30. (b) Vedi il canto preeedente v. 127 128. (c) Cod
dee iDt.endersi t giulta Ja dichiarilzione fatlaci dallo ale8lo D.Dle di rpegH .pi
rili parillodo che Dell. Luna gli appanero. Cant. I' 28 e 1885. (d) Trau. 2
cap. 14. (e) Vedine esempj molLi8limi recali nel Vocabolario della Crulca
lollo la voce ,Ii pronome §. 2. c..f> Vedi 'I Vocabolario della Crulee sollO Ill
la ,Dee ,anio §. 3. (1\') V.di Ira Ie alIre, Ie Veoele 1568 e 1.578. (11) 10
ferno XUI 84. Par. XIV 97, nVI 29 'ce. <i) Vedi 'I V.cabolario dell. eru.ca.
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121 Quinci addolcisce la viva giustizia
In noi I' affetto si, che non 5i puote
Torcer giammai ad alcuna nequizia.

124 Diverse voci fanno dolci note:
Cosl diversi scanni in Ilostra vita
Rendon dolce armonia tra queste ruote"

127 E dentro alIa pt'esente margherita
Luce la luce di Romeo, di cui
ru l' opra grande e bella mal gradita.

9']

1~ t I U J:~3 Quinei ee. Per cotllle a noi appalesata ugullglianza di
premio e di merito, addolcisee, appaga la viva, I' eterna, giustizia I' af
fetto nostro talmente, che non si puc> giammai torcere dal dritto.

124 125 126 Diverse voci fie. Come voci diverse. alte e basse fan
110 dolei note, formano I' armonia del cnnto e del suono. COlIi' in nostra
vita diversi , alti e hassi. scanni, allogamenti. rendono tra queste I'UO

te, tra questi celesti giri, dolce armonia ... U COD. CUT. Iegge il v. 24.
Diverse voei fan qui dolei note N. E.

I"A'] Margherita , per 10 corpo risplendente del pianeta di Mercurio.
VOLPI.

1"A8 129 Luee la luee di Romeo: risplende la chiara anima di
Romeo - di elli .Fu I' opra grande ee. Romeo fu un pellegrino, uo
mo di piccola nazione • che tornando dal viaggio' di san Giacomo di Ga
!izia, capito in Provenza. ed acconciossi in casa del Conte Bel'linghieri •
dal quale ehbe i1 maneggio, e i1 governo dell' entrate sue. e s1 bene e
fed.elmente Ie seppe augumentare, che fu cagione cbe quattro figliuole
del Conte si maritassero a quattro Re; uno di Francia. chiamato Luigi,
che fo poi santo; I' altro Carlo I d' Angie> Re di Puglia, e frnteUo di
esso Luigi. il terzo , Arrigo Re d' Inghilterra: il quarto un fratello del
dello, che fo Re de' Rumani . Ma il Conte ingratissimo, lasciatosi vin
cere all' istanre de'sooi Baroni, i quali per invidia perseguitavano Romeo.
dimandulli conto dell' amministrnzione; il quaIe pllDtualmeute Romeo gli
diede, facendogIi vcdere I' entrate raddoppiate ; e non voJendo pill servi
re al Conte, pertissi povero, vecchio; e da indi in poi sostente> sua vi
ta meudicando. VOLPI ... Ricaviamo inultre dal POSTIL. CAS. che il det
to Romeo fo di Villanova territorio di Vence in Provenza; e dal Postil.
del Cod. (;ltmlbervie abhiamo Ie seguenti pal'ticolarit8., A-l"lta gessit be
nt> et fideliter Romelts pro suo Domino Raymundo, et ita Jlrocuravit
suum Dominum. quod dedit quatuor filias Raymund; qUaluor Regibus:
sed aeCllsatus a ProvenzaLibus, coactus quod redderet rationem, indi
lfnatw quod sibi fidem nO'J Izaherent, relictis omnibus praeter unam

Tom. III. N
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130

133

DEL PARADISO

Ma i Provenzali, che fer contra lui,
Non hanno riso; e pera mal cammina,
Qual si fa danno del hen far d' altrui .

Qnattro figlie ebbe, e ciascuna reina,
Ramondo Berlinghieri, e cia gli fece
Romeo persona umile e peregrina :

sclavinam (a) quam portaverat et haculo accepto diseessit et in summa
paupertale vixit ec. n Signor Cavaliere Artaud pareccllie volle da nm
cit:lto, nell' opportuno comento di questo pano (6) dopo avere esposto Ie
notizie desunte da' comentatori Italiani reea un articolo di certo fuglio pe
riodico, nel quale a lungo 5i paria del nostro Romeo. Sembra dai docu
menti in tale articolo addotti che non fosse egli un uomo ignobiJe e eli
picciola nuione. come dice il Ventun, ma sibbene discendesse dalI'illu
stre famiglia dei Villeneu,"e, che vanta Ie sue origini dai Conti di Bar
cellona • e Re di Aragona, famigIia stnbilita in Provenza fin dal Seco
10 XI , e' tutt' ora fiorente per uomini famosi in toga eel in armi. Riflet
tendo noi, che secondo iJ costume di quei tempi , personaggi di molto
splendore andavan peIlegrinando spesso ai Iuoghi santi rozzamente vestiti,
e poveramente vivendo, non abbiamo ardire di opporre, che dal Romoo
eli Villeneuve sia ben lungi il Romeo di cui parIa Dante ec. Riguardo
poi alIa fine di esso, che si riponesse in Pellegrinaggio, e rindossllsse la
sua schiavina come dicono il Postill. GleTnhervie e i nostri comentatori ,
abbiamo veduto con quaIcbe compiacenza ripetuto il medesimo daUo scrit-
tore dell' articolo sopraccitato. N. E. .

Dee pero in questo eroe essere passato in proprio I' appellativo no
me eli Romeo, che, come d' accordo spiegano e Dufresne (c) e il Vo
cabolario della Crusca, significa il medesimo che Romipeta, 0 pelleGrino
che va a ROTTlQ.

130 131 132 Ma i Provenzali ec. Perch~ non passO molto tempo,
che Dio in vendetta di lui parve che' permettesse, che CArlO d' Angio ,
~enero d' csso Conte, per cagione della dote della moglie, vivente ancora
lui , gli togliesse 10 stato, e dispergesse Ii suoi Provenzali Baroni, che
di tanta ingrRt1tudine erauo stati ca~ione. VELLUTELLO. - e pero mal
cammina ec. mal cammiua, e non ~ mai per giungere a Heto fine chi
per invidia fa proprio donno dell' altrui ben fare, riputando suo disc8
pilO l' altrui vantaggio. VBNTUIl.l. Del hen far d' altrui legge la Ni
dobeatina meglio che non leggano Ie altl'e edizioni del ben fare altrui ,
lasciando dubbio Ie debba altrui intendersi del secondo 0 del terzo caso.

(a) HabituJ pert!6rillorunJ vedi Du Cange art. Scl'mina • Schiavina nell' i-.
stesso significalo Vedi il Vocabolario della Crusea. (b). Le Paradis dll Dan
te lraduile de I' ltalien p.lg. 249. (c) Gloss••lIa voce Rotnelll •

•
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136 E poi il mosser Ie p,.arole hiece
A dimandar ragione a questo giusto,
Che gli assegno sette e cinque per .diece .

139 Indi partissi povero e vetusto:
E se'l mondo sapesse'l cuor ch' egli' ehbe,
Mendicando sua vita a frusto a frusto,

Assai 10 loda, e piu 10 loderebbe.

136 Bu,ce, qui pure, come Inf. xxv. 31. per bieche, anthem in gn
ua della rima , eel a senso di storte eel inique.

138 Che gli asseK"0 sette e cinque cc. che mentre il sospettoso Conte
si credeva di ricevere dieci, Rom~o asseK"o, consegno lui, dodici .

139 Yetwto per yeechio adoprando altd buoni scrittori anche in
prosa (a). •

140141 1l cuor, c1r.' egli ebbe mendieando ee. il C01'8ggio e costen
a ch' ebbe egli nella sua m.endicita - frusto, pezzo. boccone.

. (a) Vedi 'I Voc:abolario deU. Crusca.

Fine del canto sesto •

N2

..
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CANTO VII.

-.--
ARGOMENTO

Sparito Giustiniano I:on Ie altre anime, a Dante nacquero alcuni Jubbj
quanto alla redenzione umana , ed al modo di essa redenzione: i

qll.ali gli sana risolti da Beatrice, e da lei provatagli appresso I' im
mortalita dell' anima , e la resurrezione de' corpi .

I osanna sanctlls Dells Sabaotl.,
Sllperillustrans claritate iua
Felices ignes horunz malahoth.

Cosl volgendosi alia ruota sua

I 2 3 Osanna, sanetus Deus ee.: cioe, salva ti prego, 0 santo Dio
degli eserciti, illustrando di sopra colla tua chiarezza i felici fuocbi: cioe
i beati spiriti di questi regni. Cosl il Volpi di comune intendimento
COD gli altri espositori, interpretllndo I' Ehree voci Usanna, salva ti pre
go; Sabaoth, eserciti, 0 degli eserc;t; ; illalahoth, regni, 0 de' regni .
Ache pero pregare Iddio, che salvi quelli che SODO gia in Paradiso?
Asserisce Tirino che Hosanna erat .mlemnis formula IJratulantium, et
fausta acclamant;um, ut apud nos io triumphe, vivat Rex ec. (a): io
piuttosto, a norma di questo iusegnamento, tradurrei, riva il santo Dio
degli eserciti, che sparge il lume della chiarezza sua sopra i beati spi
riti di ques..ti regni. Le voci Sabaoth e MalallOth debbono essere pro
nunziate secondo I' uso Ebreo coIl' accento aeulo su I' ultima sillaba; do
venda cotaJe accento supplire alia mancanza, che que'due versi soffro
no, dall' undecima sillaba .

Non discostandosi il Venturi nella traduzione di questi versi dagJi
altri llpositori, solo si distingue nel mordere. 11 costrutto, incomincia
egli , di qUl'Iti trt: non dolcissimi versi e questo: Salva ti prego ec.
Rimettesi pero il Venturi, equal aJtro fosse di palato simile, al saggio
parere , da me nel principio dell' opera riportato, del Signor Rosa Mo
rando, Delio stile di Dante.

4 Alia ruota sua, cioe, al lIUO circolar movimcnto. Questa lezione
trovata dagli Accademici della Cmsca in alcuni testi mllnoscritti e stam
pati , e da me pure nel manoscritto 610. della biblioteca Corsini riscon-

(a) Comment. in Malt. cap. 21.
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CANTO VII.

Fu viso a me cantare essa sustanza,
Sopra la qual doppio lume s' indua :

7 Ed essa e l' altre mossero a sua danza,
E quasi velocissime faville,
Mi si velar di subita distanza.

10 10 dubitava e dicea, dille dille
Fra me, dille, diceva alia mia donna,
Che mi disseta con Ie dolci stille:

101

trata , dee preferirsi all'altra eomune alia nota sua: imperocch~ non si PUQ
per la nota intendere lie non il c:mto; e Dante aveva hensi anteriormente
veduto Giustiniano colla sua comitiva muoversi (a), e non giA udito cantare.

5 Fu viso a me. ci~ parve a me. Latino visum est mihi. VOLPI.

- essa Slutanza, esso parlante spirito. GlUSTINJANO.
6 Doppio lume s'indua : cosi la Nidob., ove I' altre ediz. in vece

d' induo. leggono addua. Del "erbo adduare pere non reca i1 Vocabo
lario della Crusea altro esempio che quest' unico di Dante; e d' induare
ne apporta esempj d' aJtri Italiani seriuori pili d' uno: e tra essi quello
ill Fazio degli Uberti ha induare al senso, che qui appunto si conra di
aGgiunf;ere, di accoppiare:

Guarda quando fortrma corre. al verso,
Come l'.un. hen. dopo I' altro s'indua (b).

S'indUll , dee qui intendersi per enalJage detto in vece di s' induava :
e dee cotale accreseimento di lume aver rapporto a cio che il Poeta del
medesimo GiDBtiniano, quando iDComiDc1o a compiacerlo di risposta ai
'1nesiti , disse , che fesli Lucente piu assai di quel ch' e.ll' era (c) . iI II
Postill. del Cod. Glembervie risguardo al doppio lume chiosa: unum pro
pter compositionem legum, aliud propter me-rimm Officii Imperialis: E
pili pl'ecisamente il POSTlLL. CAET. dice propter gloriam legum et ar
morum alludendo giudiziosamente a quanto Giustiniano di se stesso par
lando ai53e nel Proemio delle sue instituzioni: Imperatoriam majestatem
non Mlum armis decoratam, sed etiam legibus oportet esse armatam N. E.

? Mossero ec. : 8i m08sero (d). 8i rimisero al primiero suo girare
colla stella .

9 Mi Ii 'Velar di ee. : della distanza, in che presto {urono, feeero
velo, oascondiglio, agli ocebi miei; presto diJungandosi disparvero. •

10 11 1') 10 dubitava ec. Tutti, quanto ossel'VO, i eomentatori in
tendono , ehe fosse Donte stimolaro a manifestare i1 nuovo dubbio a Bea~

trice stessa . Ma come a questo m01lo eonnettesi il dille con alia
mia donna 7 Anche se dille dille significasse 10 stesso che dillo dillo,

(a) Par. v 104. ("> Dittam. lib. 2 cap. 7. (c) Par. V verso 132.
Cd) Vedi iI Vocabolario della Crusca sotto il verba movere §.10.
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13 Ma quella l'everenza, che s' indonna
Di tutto me, pur per B e per ICE,
Mi richinava come I' uom ch' assonna .

16 Poco sofferse me cotal Beatrice,
E comincio, raggiandomi d' un riso,
Tal che nel fuoco faria l' uom felice :

come il Venturi chiosa, non alla mia, rna alia tua donna vorrebbe
seritto la giusta sintassi. A me parrebbe meglio d'intendere che, spa
rendo Giustiniano mentre era a Dante nato i1 nuovo dubbio, pregasse
Dante Beatrice a richiamar Giu:sbniano, ed a manifestare il nuovo dllb
bio al medesimo; e che dille, ci~ ell a quella, abbia rapporto ad essa
!ustanza detta di sopra in luogo di dire Giustiniano • N~ percM all.
nominata donna, Beatrice, aggiunga, CluJ mi elisseta con Ie clolci stille
(ci~ , che mi cava III sete di sapere colle dolci stille di aile parole) •
percio divien necessario che aoche del presente dllbbio chiedeaae Dante a
Beatrice 10 scioglimento: ma puo cota)e aggilloto aver rigWlrdO e gene
ralmente ai molti duhbj gill dichiarlltigli da Beatrice, ed in particoillre aH.
dichiarazione stessa del preseote dubbio, che quaotunque da Beatrice non
la chiedesse, da Beatrice pero di fatto la ottiene.

13 14 Quella reverenza ec. Scherza qui Dante Sll 'I volgare accon:ia
meoto del nome di Beatrice io quello di Bice (a), e vuol dire che oon
solamente alla presenza di Beatrice, a al di lei nome intieramente pro
nunziato, ma al solo pronunziarsi d' alcuoe lettere del medesimo nome,
tanta riverenza 5' implldrooiva di tutto lui, abbattevalo ci~ e viocevalo
s1 fattamente, che perdeva ogni coraggio a proferire, parola • •

Facendo il Venturi consistere tuUa la chiosa de'versi 13. e 14. nel
dime Che 5' insignori5ce di tulto me per rispetto di Bice, sincope e ah
bretJiatura di Beatrice: ae n' esce quindi a ripreodere la espressione di
poca felicita. Sarebbe la espressione aembrata phi felice, se meno infe
H£e fosse stata la chiosa .

15 Mi ricliinava come ec. : mi laceva riabbassare 1. gia per dire a1
zata testa, coma fa collli che dal sonno ~ vioto. - II COD. CUT. ed iI
Glembervie come altri Teati veduti dagH Accademici leggono in vece eli
richinava: richiamava N. E.

16 Poco soffirsB ec.: I' amore .ai Beatrice per poco tempo soJferse mtJ

cotal , lasciommi COli ansiolo. "
1'1 18 Raggiandomi BC.: faceodomi dalla lua Caccia rispleudere un roo

"tanto consolaote. che per esso lieto sarebbe un uomo anche nel fuoco.

(a) Che non fosse' Bice Ie DOD un volgare accol'ciameoto del nome di Be...
trice ne 10 attesta espl'essamente il Landino Dena vita di Dante; e Dante ste5
50 DOD qul lolamente ne ]0 acceDna , rna auche nella Pila lWO'"', ove dice
Ia chiamata da 11UJlli Benlrice ( da quelli cioe, roe cotal corruttela di lin-
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19 Secondo mio infallibile avviso,
Come gius18 vendetta gius18mente
Puni18 fosse, t' hai in pensier miso":

22 Ma io ti solvero tosto 18 mente:
E tu ascol18, che le mie parole
Di gran sentenzia ti faran presente.

25 Per non soffrire alia virtU che ,"uole
Freno a suo prode, quell' uom che non ,nacque
Dannando se donno tut18 sua prole:

19 20 21 Secondo mio ec. Quant'io certamente conosco, t' hlSi ill
pensier miso, tu Della tua mente ricerchi, comB giustamente punita fos
se siu.fta vendetta: e cio per avere inteao detto da Giwtiniano che l'Aqui~
la RomaDa .

con Tito a far vendetta corse
Della vendetta del peccato antico (a).

Dell' U50 cia altri serittori Italiani fatto di miso per messo anche fuOl" di
rima vedi Inf. XIVI. 54.

24 Presente per resalo, dono. VOloPl.
25 26 27 Per non sq/frire alla virtU., eM 'Vuole ec. rirtu. che 'Vuo

Ie appella Dante la voloDth anche Purg. XXI. v. 105. e segg.
Ma non puo tullo .Ia virtu che vuole:

Che riso e pianto $On tanto sesuaci
.Alia passion, da che ciascun si spicca.
Che men seguon voler ne' piu veraci .

Maneando di questo avviso tutti gl' interpreti da me veduti intralciano·
qui 'I senso chiosando, che la virtu voglia a suo prode frena: spiegazio
De in cui non si sa con cbe connettersi il verbo so.l!rire. L' appetito
(dice il Volpi tn corto quant' altri piu diffusaQLente dieono), il quale
ricerca d' esser frenatiJ per sua Ulilita, viene da Dante chiamato Virtu
che vuole frena a suo prode •

Ecco dunque come brevemente io lIpiego. Quell' uom che non nacque
( Adamo, percioccM creato da Dig immediatamente ) per non s~ffrire alla
'VirtU che YUole (aUa volonth) fre110 (posto, intendi, da Dio col co
mando di non mangiare del frutto, ehe disubbidientemente mangio) a
suo prode (a pro dell' uomo stesso: perocch~ per quella leggiera obbe
dienza voleva Iddio confermarlo nella sua grazia, esso con tuUa sua di-

f;uaggio nou seguivano) : D~ Ie DOD inanedulamente Icrive I' :lutor delle Me
morie per La ",ta di Dante §. VI. che iI Dome della raDciu lIa era Dice, be1&
r:~ it Poeta Beatrice l' abbia nominata TIf:' luoi '!Jersi.

(a) CaDto precedenle v. 92 e 93.



DEL PARADISO

Onde l' umana spezie inferma giacque
Giu per secoli molti in grande errore,
Fi'n ch' al Verho di Dio di scender piacque.

U' la natura, che dal suo fattore
S' era alluogata, unlo a se in persona
Con l' atlo sol del suo eterno amore.

Or drizza'l viso a quel che si ragiona :
Questa natura al suo fattore unita,
Qual fu creata, fu sincera e buona:

1\Ia per se stessa pur fu ishandita
Di Paradiso, perocche si torse
Da via di verita e da sua vita •

scendenza, rendendolo eseute da morte e da ogni altro male qui 'n terra,
e della etema gloria assicurandolo in cielo), Dannando se Janna tUUa
sua prole"

~8 ~9 Unde I' umana cc. Costruzione. Onde I' umana spe%ie Gl",i, nel
mondo, r:,iacque per moiti secoli inferma in grande errore, malconcia
in grande ignoranza.

31 3~ lJ', dove: Ii riferisce al sopraddetto t;i" , eire nel mondo,
- la natura, cite ce., Is natura umana, - unio a se in perso
na , fece a se unita in u..nita di persona.

33 Can I' atto sol ~c.; per "jrtu solo, ed opera dello SpiI'ito Santo
• nel purissimo seno di Maria, senza cooperazione d' uomo. "ENTtlRl •

34 II visa, pe:l lume dell' intelletto .
35 Questa natura, 18 Mtura che ha delto dal suo fattore allunga

ta , e poseia unita al Dh'in Verbo, la natura umana.
37 38 39 Ma per se slessa pur fu isbandita Di Paradiso: rna, pur,

solo, per .~e slessa , per suo Dlal oprare, fu sbandita dal Paradiso cele
ste e terrestre - perocehe si torse Da 'I..ia di verita tJ Ja sua vita:
si ribello da Dio, del quale ~ scritto Ego sum 'l,ia, veritas, et ."ita (a),
LANDINO . Chi sa pero cne con maggior conformita alla rifer-ita evange
liea sentenza non scrivesse Dante Da via, J.a verita , e cia sua 'Vita 1

L' enunciata lezione ftfa per se stessa pur ju isbandita ~ di due mas.
della bihlioteca Corsini (b); ed ~ afFatto intollerabile l' altra a tutte,
quanto veggo, l' edizioni comuoe, Ma per se. stessa pur fu e.lla ,(ban
dita. .. II COD. CAET. legge come i due mss. Corsini ricevuti dal P.
Lombardi . N" E.

Ca) Joall. 14. (b) Segnllti 6c8 e 1~65.
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40 La pena dunque, che la croce parse,
S' alla natura assunta si misura,
~ulla. giammai sl giustamente morse:

43 E COSl nulla fu di taqta ingiura ,
Guardando alIa persona che sofl'erse,
In che era contratta tal natura.

46 Pero d' un alto uscir cose diverse:
Cb' a Dio ed a' Giudei piacque UDa morte:
Per Jei tremo la terra, e "J ciel s' aperse .

49 Non ti dee OI"amai. parer. piu for~,

Qllalldo si dire che giusta vendetta
Poscia vengiata fu da giusta corte.

105

40 Porse, diede .
42 Nulla. niuna - morse, per a.§lisS'f!! •
43 E cod, e similmente - mgiurll. SilUlOpe in ,grazia della rima,

per imgiuria, qui per inlJiuslizia .
. 44 45 Guardando ec. aveodosi riguardo aIla persona del Divin Ver

bo, In che, a clli (a) eSllendo conlraUa, mtretta (h).,\I' u,mana natu-
ra. rife.rivasi quanto essa umana natura sosteneva. " .

46 47 48 Pero I per cotale delto vario rigua,rdo· - d'. un atto uscir
cOS!' diverse, Ii divecsi effetti , che ne' due seguf!nti veJ;si dice. II primo
i!, me 18 stessa morte di Gesu Cris~o piacqu,e a' Giudei per isfogo di
101'0 maligoitA; e piacque a Dio per soddisfazione dell' ofI'esa ricl(vuta dall'
uomo primo. L' altro i!. che per lei, per la steS8& morte del Redento
re , 5i acosae per cOlDpassione del suo fauore la terra; e per allegrezza
della soddisfazlone data a DiD pe 'I peccato di Adamo si riaprl all' uman
genere la porta del Paradiso. Nel principio del verso Per lei t.remO ec.•
dee per mio avviso, essere per a5iodeton taciuta la particella copulativa e.

49 Forie, per difficile da capire.
50 51 Cite giusta vendetta Poscia ec.. E' queslo il secondo dubbio

c:he ne'versi 20. e 21. disse Beatrice di aver conosciuto Insorto nell' ani
mo di Dante -vengiaia da vengiare p~r vemlicare, dal h"ancese
venger , di cui i! detto In£ II. 54. - corte, per Joro, luogo dove
&i rende ragione. VOLPI. «Noi non istentiamo pero a supporre aver voluto
qui Dante colla parola corte appellare aIle Falangi Romane S<JtloTito 1m
peradore. dal latino cohors N. E.

(0) Della panierlla ita per CI ved; Cinooio Partie. 138 5. (I.) II Voca-
bolar,o della Cru.e. legueado il Buti, che Ipiega contralta per con,iunta ,
Cor ma per queslo 1010 elempio di. Dant.e u.n plragraCo a parte del verbo COli·

tr lITre al lenlo di unirt:, cO"BiuBlIert:. .

Tom. III. 0
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52 Ma io veggi' or la tua mente ristretta
Di pensier in pensier dentro ad un nodo,.
Del qual con gran dislo solver 5' aspetta •.

55 Tu dici: ben discerno cia ch' io odo:
Ma perche Dio volesse, m' e occulto,
A nostra redenzion pur questo modo.

58 Questo decreto, fl"ate, 8ta sepulto
Agli occhi di ciascuno, il cui ingegno
Nella fiamma d' amor non e adulto.

61 Veramente, pera ch'a questo segno
Molto si mira e poco si discerne,
Dim perche tal modo fn pin degno"

64 La divina bonta che da 'se sperne
Ogni livore, ardendo in se sfavilla,
81 che dispiega Ie bellezze eterne.

52 R,'stretta,'allgustiata' .
53 Di pensier in pensier , vale pt!r vI'a tli riJl~,sion~ SOpT4 Ie "'18

intese - nodO", difficoltA.
54 Solver s' aspetta, come Ie f'oue seritto solvern aspeUG , aspelta

eire essa mente di esserne scio1ta.
55 Tu diei, tu dentro di te st~sso parIi corl.
56 57 Ma pereh~ ee. Costruzione. Ma mi ~ occulto, nOll 10 capire I

perche Dio a nostra redenzion volesse pur, solamente, questo modo "
58 Decreto, per 1a cagione di cost tkcretare, di cost aver Iddio vo

luto : metonirnia, - sepulto vale qui occlllto, nascosto. .. 11 CoJ. del
Signor PoggiaIi legge secreto in luogo di decreto, e previene coo ogni
c:omento N. E.

59 .. ARii occhi di ciascuno: n CoD. CA.n. lege Agli ocehi tlei
mortali e .embra pH... bello N. E.

60 NelliJ fiamma d' amor non 6 adulto: non ~ nutrito e crescinto
nell' ardore della caritA, 8i che ne conosca 1. sua rorza, e • quali ec
eessi condnca l' amanle : allude al propter nimiam charitat8m, que di
lexit nos ec. VEncill.

61 A questo segno , • conoscer questa cagione del divino operare.
62 Si mira, si dirigge l' occhio.
64 65 66 La tlivina bonta, Iddio, eM tl4 .sa SperM. scaccia e ri

mOVe, Ogni livore, il contrario della caritA, peroM essendo tutto can
~. in lui non pua easer invidia, sCavilla in Ie medesimo, ed we di
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CANTO VII.

Go che da lei scnza mezzo distilla,
Non ha poi fine ~ perche non si muove
La sua. impreilta quand' ella sigilla.

Cio che da essa sanza mezzo piove,
Libero e tutto perche non soggiace
Alia vii'tute delle cose nuove.

PiiJ. l' e conforme , e pero piu. Ie piace:
Che l' ardor santo ch' ogni cosa raggia.,
Nella piiJ. simigliante e piu yjva~e .

IO'J

esaa carita 51 lattamente , cbe dispiega, e comunica con esso noi Ie sue
belleue eterne: onde Boezio:

Quem non erterntltl pepulenu&t fingere cawtul
Materiae fluitantis opus, verum insita summi
Forma boni, li'Vore earens; tu cuncta superno
Duei. cJ, ezemplo, pulchrum, pulcherrimus ipse'
Munaum mente gertms, sjmilique in imagine forman, 'f

Perfeetasque ju1Jens perftctum ahsolv~re paT1tJs Ca);
perciocehi non era necesaario alla grandeua ed oDDipotenza, di Dio tart
n mondo. gli uomini, e tutte l' altre COle in esso contenute per dimo
atnme la sua grandezza. e &8r la sua gloria maggiore; la qunle essendo
cIa Be iofinila , non· ha bisQgDo ch' aleuno l' aggrandisea; 1118 fecelo sola
mente per comunicar 18 sua infinita hontll e caritA verso di noi . DA.NIELLO.

8, 88 Bg Cio, clle da lei ee. : cio ch.e daUa divina bontk immedia
taroenle distilla , proviene, si fa. fassi eternamente durevole; imperoc
che quand' ella stessa sisilla, fornisee l' opera, La sua imprenta non si
muove, la sua fattllra non perisoe. Dee il Paeta cosl alludt;re al delto
dell' Ecclesiaste , Didici quod omnia opera, quae fecit Deus. perseve-
rent in perpetuum (a) . •,0 Sanz:a mezzo. senza intervento e cooperazione di cause seconde.
VUTua•• - piove, ad ugual &e1l8O del distilla suddetto, per provie
ne, fassi .,I 72 Liher.o ~ tutto ee.: tutto l: libero clalle cose nu01Je, da nuo
ve combinazioni di cause secondarie. cagioni d' ogni alterazione e corru
Done, peroccM alle medellime cotal opera di Dio non IIOggiaoe.

73 Piil. I' c eonfornUJ: maggiormente a lei (alla detta divina honta)
Ii rassomigl.ia,

74 75 eire I' ardor santo ec.: che il divino &more, it quale in 'tutte
Ie eose si dift'onde, pin vivaeemente adopera, in queUe che pili a lui si
rassomigliano •

(0) Ik COJllolat. PhiL lilt. 3 metr. 9. (b) Cap. 6.

o .~
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76 :pi tutte queste cose s' avvantaggia
L' umana creatura, e s' una manca,

! ),Di sua nobilita convien che caggia.
1

79 Solo il pcccato e quel che.la disfranca,
E falla dissimlle al sommo bene,
Perche del lume suo poco s'imbianca :

82 Ed in sua dignitil mai non riviene,
Se non riempie, dove colpa vota ,
Contra mal dilettar con giuste pene.

85 Vostra natura quando pecco tota
Nel seme suo, da queste dignitadi,
Come di Paradiso fn remota:

76 77 78 Di tutte que-oSte cose ec.: di tutte Ie 6n qui dette prero
gative (dell' immediata creazione da Dio , den'ioC!OlTuttibiJitl , della mag
gior somiglianza af Creatore, e della di lui predilezion'e), di tutte," nes
.una eccetluata, e Catto l' uomo per avvantag!Jiarsene. per esseme arric~

chito ... II COD. CUT. al Y. 76; in vece di queste cose legge di queste
dote • che belli.~simo si confa aI contesto ed aUe dichiarazioni. Sembl'a
che alcune leziorrl soddis6nq pin al buon sensa, e Bien phi CaciJi ad in
tendersi . Ma em secondo alcum ~ uJi <HCetto; e poich~ ai cerca da per
tutto l' arcaismo: 10 sofFra in pace chi 10 vuole . N. E.

79 Di~franca • per scommuove, scomhussola .
81 Perche, vale qui laonde, per la qual cosa, il perche (a) 

de/ /ume suo, dell' Amore del sommo bene - poco s'imiJianca , poco
a' in6amma.

83 84 86 non riempie ec. Costruzione. Se contra mal a,,'lettare, in
contrapposizione al pravo dilettamento, ana prava soddisfazione che 5' ~

presa l' uomo nel peccare, non n"empie can giuste, proporzionate, pene
do1't! co/pa vota, non risarcisce ove la colpa hll guasto. .. II dettato dei
Moralisti ci vien quI ripetuto da1 PostiJI. del Cod. GlemheMJie : Non re
mittitur "eccatllm ni.fj restituatur tJh/atum. N. E.

85 86 87 Quando pecco tota Nel seme suo ec.: quando tutta nel suo
seme, Del suo primo padre Adamo, pecco ( tota, dice in grazia della ri
ma per tutta, aUll manierll Latina universalmente tenuta nell' avverbio
tottZ/mente). ritZ qllf'Stc rlignitadi, daU' incormzione, dalla similitudine a
Din, e predile?lone, fa "emota , fu rimosslll , allontaoata , Come tli Pa
radiso, nello atesso modo che allootanata fu dal Paradiso.

Ca) Vedi Cinonio Partie. 196 5.

."



CAN TO· VII.

88 Ne ricovrar poteasi, se tu badi
\. .Ben sottilmente, per alcuna via

Senza passar per un di questi guadi:
91 0 che Dio solo per sua cortesla

Dimesso "8vesse, 0 che l' uom per se 15S0

Avesse soddisfatto a sua follia .
94 Ficca roo l' occhio perentro l' abisso

Dell' eterno consiglio, quan to puoi
Al mio parlar dis.trettamente fuso.

97 Non potea l' uomo ne'tennini suoi
Mai soddisfar, per non potere ir giusa
Con umiltate obbediendo poi,

100 Quanto disubbidendo intese ir suso:
E questa ~ la ragion perche l' uom fue
Da poter soddisfar per se dischiuso.

88 Ricovrar. 10 stesso che ricuperare, qui per rimettere in gr4tlo (~).

90 Per un eli questi guaeli , per uno di questi due 80Iamente prati
eabili tragetti. V Bl!lTUJU •

92 Isso, dal Latino pronome ipse, a, um, val quanto esso, stesso;
come percic\ altri buom Italiaoi pure hanno seritto issofatto al 8e1l80 del
Latino ipso facto (b) .

q4 95 q6 Ficca mo ec. Costruzione . Mo, ora al parlar mio quan
to puoi elistrettamente (10 steslo che stretlamente) fisso, appoggiato,
flcca I' occhio ( l' occhio della mente, la considerazione) perer"ro l' abis-
so Dell' eterno consiglio. .

97 Ne' termini suoi , rimanendo nel suO" essere, ne' suoi eenc~, nell'
essere di puro uomo, rimanendo in persona propria. VENTURI. Puc\ ag
giungersi , nel finito suo essere.

100 Intese ir suso, credendo alIa lusinghiera promessa del demomo,
critis sicut Dii (c).

101 Fue, paragoge Toscana molto negli anticbi scritti adoprata, per fu.
102 Dischiuso, al senso, che ottiene anche i1 verbo elischiutlere, di

esclutlere, eccettuare (d).

(a) Vedi it YoraboJario della Crulra. (b) Vedi il medesimo Vor.aboJ.
(e) Cell. 3. (d) Vedi '1 Vocabolario della Crusca aouo il \'erho di.{chilltlere
S. 2 e \'edi (be manca pOlcia di dare all' aggellivo tlUchiulo it aignificalo di
e,elwo •
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103 Dunque a Dio convenia con Ie vie sue
Riparar l' uomo a sua intera vita,
Dieo con l' una 0 vel' con ambeuue.

106 Ma perche l' opra tanto e piu gradita
Dell' operante, quanto piu appl'esenta
Della bonta del cuore ond' e uscita;

109 La divina bonta, che'l mondo imprenta.
Di proceder per tutte Ie sue vie
A rilevarvi suso fu contenta;

I 12 Ne tra l' ultima notte e'l primo die
8i alto e si magnifico pro~esso

o per l' una 0 per l' altro fue 0 fie.

103 104 Dunque a Dio ee. : dunque , suppoato che voleue Iddio ~

parar l' uomo a sua intera, sempitema, vila, CODveniva che egli mede
simo 10 riparasse eon Ie sue vie; Ie quali (dice il Veutun ottimamen
te) sono Ia via della misericordia, e la via della giustizia: Uni.,Brsae
viae Domini misericordia et verilas (a).

105 'Oico con l~ una , ci~ per via di pura misericordia, e coud.ona
zione del peecato. VSNTUlU. - 0 ver eon ambetll,u" ci~ unitamente
per via di misericordia e di giu.stizia: come in etfetto procedA it Signo
re, ordinando il mistero della redenzione, per cui justitia et paz oscu
latae sunt (b). VENTURI. - Ambodue legge l'edizione della Crwca
e Ie modeme seguaci, a dift'erenza della Nidobeatina ed altre antiche edi-
zioni cbe leggono ambedue. .

106 1°7 lOS J-la perch~ ee. Costruzione. Ma perche I' opra dell' ope
rante tanto piu ~ Gradita, quanta piu appresenta della bonta, quan
to . maggior copia appalesa di bonta, del cuore ond' iJ uscita , ond' ~ pro
venuta essa opera.

109 Che'l mondo imprenta, impronta e imprime la sua immagine
liel mondo, e nelle sue creature. VENTURI.

111> III Di proeeder ee. : elesse per redimervi e rialzarvi su, pre
cipitati e caduti in que! profondo abisso , di procedere per tutte insie
me Ie due delle me vie, ci~ per Ia misericordia insieme e per 1. giu-
stizia • .

I I ~ Tra l' ultima. notttJ e 'I primo die, val quanto tra'i principio t:

la fine del mondo, 0 siR in tulto it tempo ehe dura fJ durera il mondo •
I 13 I 14 81 alto e sl ee. Fue 0 fie, Cu -0 sar~, Sl alto e sl rnat;ni-
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115 Che pin largo fu Dio a dar se stcsso.,
In far l' uom sufficiente a rilevarsi,
Che s' egli avesse sol da se dimesso.

u8 E tutti gli altri modi erano searsi
AlIa giustizia , se 'I Figliuol di Dio
Non fosse umiliato ad incarnarsi. .

121 Or pep empierti bene ogni disio,
Ritorno a dichiarare in aleun loeo,
Perehe tu veggi Ii cosl com' io .

124 Tu dici ': io veggio r aere , io veggio 'I foco,
L' aequa e la terra e tulle lor misture
Venire a eorruzione e durar poeo:

127 E queste eose pur fur creature:
Perehe se cia ch' ho detto e stalo verQ,
Esser dovrian da corruzion sieure.

130 Gli Angeli, frate, e'l paese sincero,

fico processo, cosl sublime e gloriosa roaniera di procedere - 0 per
l' una , ei~ per la nominata divina bontd, 0 per [' altro, ei~ pe 'I no
minata uomo. L' eclizioni diverse dalla Nidobeatina leggendo 0 per I' uno,
o per l' altro apportano della oscuri fA .

115 116 A dar se stesso In far I' uom ee. : ad unire se stesao all'
noma per eosl abilitarlo .8 soddisfare aUa divina gjustizia , ed a rialzarsi
dal protondo in cui era eaduto. Della particella in a sensa di per, co
me qui si spiega, vedi Cinonio (a).

120 Non fosse umiliato, 10 stcsso che non fossesi umiUato, come di
remmo in Latino: nisi Filius Dei humiliatus esset .

121 Empierti , per soddisfarti.
122 Dichiarare, intendi, il detto mio - in alcun loco, ave ci~

disse
Cia cl18 da lei senza mezzo distilla

Non ha poi fine (b).
123 Perche tu l'e(;Gi 11 cosl ec. Aflinch~ in cotale materia discerni tu

'bene ogni cosa al par di me.
127 E queste case pur, e pure, e nondimeno queste case ee.
130 131 132 E'l paese sincero, Nel qual tu se': intende Ie cele-

(D) Partie. 138 10. (b) Ver•• 67 e Begg.
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Nel qual to se' , dir si posson creati,
81 come sono in loro essere intero :

13~ Ma gli e1ementi che tu hai nomati,
E queUe cose che di lor si fanno,
Da creata virtu sono informati.

136 Creata fu la materia ch' egli hanno :
Creata fo la virtu informante
In queste stene che 'ntorno a lor vanno.

sti sfere ; e sincero vale puro , senza mistOPll di elementi - in loro
essere intero, nel compinto loro e88ere.

Pone Dante ( critica il Venturi) i deli incorruttibili secondo I' opi
nione comune di que' tempi sprO'V'Visti di caTJ1locehiale, e in,{erisce eke
sana incorruuibili dall' essere creati, la quale e un illazione c1r.e ne
discende assai zoppicando.

Per Ie scoperte col cannoccbiale a questo propoaito fatte, non puo
il Venturi intendt're se non queUe medesime ebe disse nel canto d. di
questa eantica Y. 145. dei monti, valli, pianure, lashi, fiumi, mari ,
isole ec. neUa Luna pretesi . Fra J?ero e?tali scoperte. eomuDqu~ sieno,
non v' e quella certamente d' esserSI mamfestata nella· Luna; od In alcull
a]tro pianeta, sfenditura 0 guasto veruno.
. L' illazione poi deUa incorruttibilitA de' cieli non e semplicemente
dall' essere creati , rna dall' essere immediatamente e eompiutamente in
lora essere intero da Dio creati: come 10 diwostra ne' poco anzi riferiti
versi :

Cia ehe da lei senza mezzo distilla
Non 1r.a poi fine (a) :

c ben puo cotale illazione validarsi col surriferito detto dell' Ecclesiaste:
Didici quod omnia opera, quae fecit Deus : persevere"t in perpetuum (b).

135 Da creata virtu sana informali: aIla materia, ch' e in essi, co
xnune a tutti i corpi, ed immediatamente da Dio creata, dona sostanzial
forma (c), qnella che Del loro specifico essere constituiscdi I non Dio
medesimo , rna altra virtu da' Dio creata .

136 Creala I intendi I immediatamente da Dio I e percio incorrutti-
bile, - egli per eglino. VOLPI (d). .

137 138 Ls virtu infornumte, che desse la forma e l' essere agli de-

.
(a) Verso 61 e segg. (~) Cap. 3. (c) Fu ed il sentenza comane degli

St'olaltici, clle la forma, per cui la mall'ria esempillrllzia del legno ai diver
sifit'a da qnella del ferro, non aia una men Yari~lIte disposizione di materia ~

come dieoola gli Atomisti, rna Ii. lIua 10a1aD&& della stel.a Ulateria diyers._
(cl) Vedi Cinonto Partie. 101 7-
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139 L' anima d', ogni bruto e delle piante
Di complession potenziata tira
Lo raggio e'} moto ~elle lllci sante.

142 Ma nostra v~ta scnza mezzo spil'a
La somma benignanza, e l' innamora
Di se, 51 ehe poi sempre la disira.

145 E quinei puoi argomentare aneora
Vostra resurrezion , se tu ripensi
Come l' umana carne fessi aHora,

113

menti. DAlfIELLO. - e'he 'ntorno a lor vanno, che si aggirano intor
no ad essi elementi .

•dg 140 141 L' anima d' ogni bruto e delle piante ee. Non trovo
tra gIi espositori, quanlunque tra loro varii , chiosa a questo palBO che
mi soddisfaccia. Ecco com' io diversamenle da tutti I' intendo. Essendo
l' anime forme, non della materia prima, ma de' corpi organici, percio,
siccome Ie forme ioformanti la materia prima si tirano , si ricavano,
dalla di lei potenza (edueunlur, cosl gli Sco]astiei, ab agente de po
tentia materiae), istessament.e I' anime de' bruti e delle piante debbono
tram da un corpo, non qualuoque, rna la di cui eomplessione, tem
peratura , atruttura , ritrovisi potenr.iata, dotata di potenza, di abilitt
(come autorizr.ato dicesi chi d' autorit~ ~ fomito) a potersi per Ie agenti
aielle esse anime tirare, trarre - luci sahte appella Ie stelle, peroc
ch~ adomaoti '1 Paradiso:

•4~ 143 144 Noslra vita appella la nostr' anima, peroccU quella 00

de viviamo - senza mezzo, mtendi, di ereatura alcuna - spira.
inspira, infiuisce - la somma bcnignanza, Ia somma bonta, Iddio
(beninanza leggono I' edizioni diverse dalla Nioob. )., e I'innamora di
se, sl ehe ee. Feeisti nos Domine ad te, et inquietum est cor nostrum
donee requiescat in te , reea qui a proposito iI Venturi Ie parole di
S. Agostino.

145 at 148 Quinei, ci~ daUa medesima stabilila massima , che
Cio c'he tla lei senr.a mezzo distilla,

Non ha poi fine (a): .
te tn rifleui come immediatamente (u nella formazione di Adamo ed Eva
la came nOlIn impastata dalle divine mani, e non per mezzo d' altra
creata virtU., puoi argomeotare, che la presente di lei corruziooe sia
cosa violenta, e che debba un eli cessare, e redintegrarsi e riunirsi all'
amma.

(a) Verso 67 e .egs.

Tom. III. p
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Che Ii primi parenti intrambo fensi.

11 Venturi , 0 perch~ non 8vvertisse il fondamento che dovette in
questa sua massima Dante avere su 'I detto dell' Ecclesiaste: Didici quod
omnia opera, quae fecit Deus. perseverent in -perpetuum , 0 perch~

bramasse qui, filor di proposilO, una compiuta dissertazione au '1 dogma
della resurrezion della carne. 6nisce la chiou del canto esclamando, Po
veri noi , se non avessimo altri argomenti cla prO'lJarla pig convincenti
e d' un ordine superiore .

Fine del canto settimo.

,,',
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CANTO VIII.

---
ARGOMENTO

Ascende il Poeta dal cielo di Mercurio a quel di Yen ere , nel quale
trova Carlo ~arlello Re d' Ungheria: clal cui parlare essendogli nato
un dubbio, come di buono, e virtuoso padre possa nascer reo e vizio

so fiGiiuolo, quello da esso Martello gli ~ risolto.

1

l~

7

Solea creder 10 mondo in"suo periclo,
Che la bella Ciprigna il folle awore
Raggiasse volta nel terzo epiciclo;

Perche non pure a lei faceano onore
Di sacrifici e di votivo grido
Le genti antiche nell' antico errore;

Ma Dione onoravano, e Cupido,
Quella per madre sua questo per figlio,
E dicean ch' ei sedelte in grer;nbo a Dido:

1 al 9 Solea credcr ec, Salendo Dante al cielo di Venet'e, dove fa ve
dersi coloro cbe da quella stella ricevettero amorosi influssi , premette no-,
tizia della eagione per cui la medesilUa stell II. fosse Venere addimandata;
e ripetela dalla scioeehezza de' gentili , i quali malamente intendendo I' amore,
che I' astrologia insegnava influirsi da quella stella, essere amor folie,
impudico, arbitrarono percio non solamente che nella medesima stella aves
se Venere, la dea de' folli amari, il suo seggio, ma passarono eziandio
a tributare ad eSSIl, eel a Cupido figlio di lei, ed a Dione di lei madre
divini onori ........ 10 mondo, il mondo gentile, il g~ntilesimo - in suo
pericolo (in per con (a), e periclo sincope di pericolo ), can pericolo
dell' etemo suo danno - Ciprigna, nome patronimico di Veuere , percb~
nell'isola di Cipro allevata (b), ed ivi specialmente adorata - raggias
se, iosrirasse, influisse - volta ncl terzo epici'clo. Epicicli 8i appel
lano ne mondano sistema di Tolommeo. cbe Dante siegue. que' piccioli
cercbi , ne' quali parlieolarmente ciaseun piao.eta • toltooe il Sole, di pro-

{n) Vedi 'I V ocabolado della Crusca .olto la parlicella in §. 2. (b) "Ve
di tra gli ahri Natal Conti MYlholog. lib. 4 cap. 115.

P II
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] 0 E da costei, ond' io principio piglio,
Pigliavano '1 vocabol della stella
Che'l Sol vagheggia or da coppa or da ciglio

13 10 non m' accorsi del salire in eUa:
Ma d' esserv' entro mi fece assai fede
La donna- mia ch'io vidi far piu bella.

16 E come in fiamma favilla si vede,
E come in voce voce si discerne,
Quando una e ferma e I' altra va e riede;

prio moto si aggira da occidente in oriente, men~r.e rapito ne viene dal
primo mobile da oriente in occidente: e perch~ Venere nel tratto dalla ter
ra al cielo ~ il terzo pianeta, percio I' epiciclo di elsa appella Dante il
terzo - di votivo «rido, di preghiere - Quella, per madre sua,
Iegge la Nidobeatina meglio che non Ieggano I' altre edizioni Questa per
madre sua-ch' ei sedette in gremho a Dido. Finge Virgilio nel primo
dell' Eneide, che Cupido sedesse in grembo a Didone, presa Ia figura
d' Ascanio picciolo figlio di Enea, e che in cotal modo faceHela innamorare
di quel capitano. Rapporto ai dispareri che vertono circa I'inoamoramento
di questa Re~na vedi do ch' e detto Inf. 1'. 61. .

10 11 E da costei, da Venere - (md'io principio piglio, dalla JDen
zione della quale io prendo incomiociamento It questo mio canto - Pi
gliavann '1 vocahol della stella, delumevano essi gentili il nome dell.
stella renere appellandola .

12 Che 'I Sol vaghe{;~ia, che mira nel Sole - or da t'oppa or tla
ciglio: essendo la coppa parte del capo diretanR, e 'I ciglio parte anteno
re, dice or da coppa or da ciglio in vece di or di dietro, or davanti: di
dietro vagheggia Venel'e it Sole quando va lui dietro e dicesi Es~ro, e
davanti vagheggialo quando gli va dinanzi e dicesi Lucifero.

13 10 non m' aceorsi ee. per eagione, intende, d' essere il passaggio
stato istllntaneo (a).

15 Farpiu bella, neutro passivo , per farsi : cosl anche nel v. 46.
del presente canto: e cosi scrive il Lasca pure, quando sono in casa non la
lascin mai fare nl! a usdo ne a finedre (b). Del Carsi Beatrice, di eielo
in cielo salendo pili bella, vedine la cagione detta Par. v 94.

16 1n fiamma fal'illa si vede, la Cavilla piu lueente dena Gamma ye

desi scorrere per essa Gamma.
17 J 8 E, come in voce ec. e come nella musica si dillceme voce da

voce qu!zndo, menlre una tiensi su di una nota scorrendo I' .hra per vane
armoniche note, or .da quella- si scosta or si avvieina ..

(a) Vedi Par. s 35 e .el!. (b) Sibill. 1 3.
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19 Via io in essa luce altre lucerne
Muoversi in giro pill e men correnti,
Al modo, credo, di lor viste eterne .

:n Di fredda nub~ nOD disceser venti,
o visibili 0 ,no, tanto festini,.
Che nOD paresser irnpediti e lenti,

2-5 A chi avesse quei lumi divini
Veduto a noi venir, lasciando '1 giro
Pria cominciato in gli alti Serafini:

19 In essa stella -lucerne, splendori , ci~ rilucenti spiriti.
20 21 Piil. e men correnti, Al modo, credo ee. credo che pia e

meno velocemente tripudiando si aggirassero a misura delle loro beate 'fi
sioni, corrispondenti aimeriti maggiori e minori di ciascuno spirito. Trop
po di lontano vanno altri questo modo cercando dal vario moto delle stelle
fisse, altre giranti pili velocemente ne' loro maggiori circoli vicini all'
Equatore, ed altre pin tardamente De'loro minori cerchi verso i Poli.

22 Di fredda nuhe non disceser venti, Mostra Aristotele nella Me
teora, che i vapori caldi e secchi montando infino all' estremo della terza _
regione dell' aria, ripercossi da fredde nebbie (10 stesso che nuvole) si riflet
tono in lato, e commovono I' aria, e quella commossa fa vento. LANDI
KO. n Poota adunque , intesa ootal ripercussione dalla fredda nuvola ope
rata come cagione del vento, pone percib diseendere, generarsi, il vento
daUa medesima fredda nuvola. .. Alia parola 'llenti il POSTILL. CAS. nota ideat
fulmina prendendo la causa per I' efl'etto sec. Lucano .

Qualiter expressum ventis per nubila fuln~n

Etheris impulsi sonitu . . . .
Pharo L. 1. v. 15. 1.

dove il Farnabio chiosa ex opinionc Zenonis, qui fulfi1en voluit esse va
lidam ineensioflem e nubihus inter se yi yentorum collisis erumpentem,
et vehementi cum impetu ad t~rras ruente1ll. Tale spiegazione forse pia
cerll piu delle teorie Aristoteliche addottate dal Landino, e seguite dal
P. L. tanto ph\, che ci dll una piu adeguata idea della rapiditll , che il
Poeta vuole esprimerci. N. E.

23 U visihili , per vapori spessi che seeo traggano - 0 no, quando
altrimenti - festini (dal Latino festirius, a, um , ) veloci .

26 7.7 Laseiando 'I giro Pria eomineiato in K/i alti Serafini: lasciando
di aggirarsi con Venere, il di cui circolare diumo movimento, come queUo
d' ogoi altro cielo sotto .1 nono, ci~ sotto al Primo mohile, viene da
esao Dono cielo cagionato: e perocch~ ad esso nooo cielo intende Dante (a)

(a) Vedi '} di lui Convito tratt. 2 cap. 6.
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28 E dietro a quei che piu 'nnanzi appariro,
Sonava Osanna, sl che unque poi
Di riudir non fui senza disiro.

31 Indi si fece I' un pin presso a noi,
E solo incomincio: tutti sem presii.
Al tuo piacer perche di noi ti gioi.

3ft- Noi ci volgiam co' Principi celesti
D' un' giro e d' un girare e d' una sete,

dcputati per inteJligenze motrici gli Angeli pin alti e nobili appellati Sera
fini , percio dice il diurao circolar mota di Venere comincialo, cioo avente
prima cagione, in gli alti Serafini,

28 * E dielro: il COD. CUT. come altresi il Can, Dionisi ed altri testi
vcduti dai Signori Accademici leggono E dentro . N. E.

29 Sonava Osanna, risonava , vdivasi cantare, Osanna , voce Ebrea,
che, com' e delto al primo verso del canto precedente, dee valeI' quanta
I' Italiano viva, _ 11, cosl (intendi) dolcemente .

33 Al tuo piacer, a'tuoi volel·i - perche di noi ti gioi, affinche
ti pigli di noi gioia, rimanghi di noi contento. Gioi, per gioisci, in rima.
chiosa i1 Volpi, Ma primieramente, essendo qui gif)i congiuotivo stareb
besi non per gioisci, ch' e indicativa, rna per gioischi: poi , se iJ verbo
gioire siegue, come pare che seguir debba, i1 modo di declinare de'verbi,
ferire, nUlrire ec" siceome questi hanno nel eongiuotivo feri eferilchi,.
nul,.i e nutrilchi , dee esso gioire similmente avere per coogiuntivo gioi
e gioilchi ,

34 Cr:' .Principi celesli . Supponendo Dante ciaseuo dtl' nove cieli essere
mosso da alcuno de' nove Angeliei eori , e ehe al cielo di Venere toceato
sia per motore it cora detto de' Principati (a), percio movendosi lluesti spiriti
con VcneJe fa 101'0 Dante dire ci volgiam co' Principi celelti, eiae col coro
de' Principati angeliei. .

35D' un giro e d' UTI {;I'rare e d' una rete. AbbencM questi spiriti
tl'iplldiassero dentro il pianeta di Venera aleuni con maggior ]ena, ed al
tri con minore, com' e delto di sopra (b), COil tuttocio conveniv.aoo intanto
tutti, a gui~a di gente in nave, ugualmente da] pianeta trasportati: e
D' un giro, significa Ia medesimanza della via, chc l{uegli spirili con Venel'e
facevano: d' un giral'B, l' uguagiianza del lIloversi, 0 sia perfezionare cotal
giro tutti in un medesimo tempo: e d' una sele ]a somiglianza indica

(a) Vedi Par. UVIII 98 e segg. o,e sopra gli Angeli .emplici pone gli
ArcangeH, e sopra @li Arcangeli i, Principltli, ed aceenna di avere con I. Gre.
gorio enato nel Contlito suo ammetteudo lDolori di Veoere i Trani. Tl".n. 2
cap. 7. (b) Verso 19 e segg.

••
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A' qllali tu: nel mondo gia dicesti:
37 roi, che intendendo il terzo ciel mOf'ete :

E sem 51 pien d' amor, che per piacerti
Non fia men dolce un poco di quiete.

40 Poscia' che gli occhi miei si furo offerti
Alia mia donna river((nti, ed essa
Fatti gli avea di se contenti e certi;

43 Rivolsersi alia luce che promessa
Tantb s' avea, e 'di, chi se' tu, rue

dell' ell'euo ~a divina abitazione, al cielo empireo; cagione per cui Ie motrici
intelligenze aggirano i meli sOtto di quello (a) •

36 Nel mondo, Jneo.tre nel mondo scrivcvi.
37 Yoi, eM intendendo ec. primo verso della prima canzone che Dante

nel Convito suo eomenta: ed e il terzo eielo, quello appunto di Venere
nel quale allora Dante trovavasi . Che intendendo dee valere che con inten
tlimento.

38 39 Che per piacerti Non fia men ee. Ellissi , in vece di dire, che
sebbene ci sia dolce il «jrare, non fia , non sara, periJ Then dolce it fermar
ci alquanto per compiacerti.

40 41 42 Poseia ehe gli occhi ee. Vuol dire, che senza far parola ,
con un semplice riverente sguardo richiese Beatrice s' era contenta che par
la85e egli a quegli spiriti; e che similmente Beatrice, con un seuiplice
lieto SgtlllrdO gli si mostrO accondiscendente.

44 Dl; chi se' tu: coal attesta il Danieno di aver trovato ICritto in un
antico testa, e cosi ragion vuole che si legga, e non dJ, chi siele, come
leggesi comunemente, hnperoeche ae avesse Dante richiesto a questo spirito
non aolamente chi egli fosse, ma chi fossero eziandio i di lui compagni
(unico buon senso che PUQ nere il dJ, chi siete ), avrebbe questo spi
rito, ebe tanto compiacevasi di soodisfar Dante, manifestato a lui non
aolamente se medesimo, ma gli altri ancora: aenza bisogno ehe dopo di es
.so entrwe altro spirito a fare a Dante esibizion simile a quella fatta dal
primo, e .senza perdo obbligarnelo a chiedere da Beatrice nuova facola di
parlare (b).

Dir, chi siete hanno in vece trovato in alcuni poehi testi gJi Accade
mid dena Crusea: lezione pera che oltre dena predetta difficolta ha quella
di non hen combinarsi col fue la wet; mia - Fue per fu, paragoge
molto dagli antichi Toscani anche in prosa adoprata; siccom' e ancora il
piU8 per piu, due versi so~to ... II Canonico Dionisi legge qui col suo ce-

(a) Vedi cill eh' e diehiarato al 11. 77 del primo di questa eaotica .
(b) Vedi 'I canto .eg. tI. 13 e .egg.



120 DEL PAR A DIS 0

La voce mia di grande affetto impressa.
I.B 0 quanta e quale vid'io lei far piue

Per allegrezza nuova che s' accrebbe,
Quand' io parlai, all' allegrezze sue.

fl9 CoS! fatta, mi disse, il mondo m' ehbe
Giu po~o tempo; e se pin fosse stato ,
Molto sara di mal che non sarebbe. .

lebrato Cod. e, deh chi siete, {Ke in vece di e til, chi se' Cit ,fte : maniera
che dice daIl' autor praticata soltanto nelle bolGie di cadeldiavolo .
Noi osserveremo che questa lezione D~onisiana che si avvicina a quella
degli Accademici, che consona col Cod. Glembervie, che ~ figHa di. IIna
maggior natW'alezza merita qualche considerazione N. E. - "

45 Di Grande a./leuo tmpressa, grandemente atl'ettu08a, da 8raude aWetto
accompagnata .

46 0 quanta e quale ee. n termine di quanto, secondo Ie 'Scuole,
J;isguarda Ia misura, 0 sia l' estensione, e il termine di quale risguarda Ia
qualita. A questo senso disse gia Dante nel secondo di questa cantica.

La spera ottava vi dimostra molli .
Lumi, Ii quali e nel qu.ale e nel quanta
Notar si passon di diversi volti (a) : '

e qui dice 0 ,quanta e quale vid' io lei far piile ; cosi per ellissi dicen
do i':l vece di stuccbevolmenle dire 0 quanto vid'io lei (). deua luee)
farsi piu. quanta e quale, cioe piu grande,. e pin riplendente. Fare per
farsi adopera il Poeta anche v. 15. del presente canto , e 10 hanno,
com' ivi ~ deuo, adoprato altri ottimi Italiani scrittori. L' edizioni diverse
dalla Nidobeatina leggoRo qui tutte E quanta t! quale ee. e per otteBere
a cotal lezione qualche senso tralasci:mo di staccare con punto (ermo nel
fine questa dal seguente tenetto; sen80 pero, pare a me', pieno di laft
guidezza e melensaggine.

41 48 Per allegrezza ec. Costruzione. Per lIuova alleGreua. che
s' accrebbe aile sue allegrezze quand'io parlai.

49 Cos! fatta, c05i mirabilmente creschlta ill grandezza ed in'splen-
d~. . '

50 Poco tempo, in vece di per poco tempo - II Ie pia .fbSse stato,
intendi il tempo.

51 Malta sara di mal. E' questo, che }lrofelizz!l, Carlo Martello pri
mogenito di Carlo II. il Zoppo Re di Napoli, e Signor di Proveou (b).

ea) Verso 6~ e .egg. (b) 11 nome di Cnrlo nel canto .~guente t1. 1;
Ja posseduta da Carlo M8I'tello corona d' Ungheria, I' appllrtenenza a lui del-,
]a corona di Napoli e di Sicilia e I' es!ere morlo prima del 1300, anno in
cui tinge Dante questo suo viaggio, formano uu compleaao di cil'CIHlanze che
non pub conveuire ad altri cho a Carlo Martello.
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5~ La mia letizia mi ti tien celato,
Che- mi raggia dintoruo e mi nasconde,
Quasi animal di sua seta fasciato.

55 Assai m' amasti ed avesti bene onde :
Che , s' io fossi giu stato, io ti mostrava
Di mio amor piii oltre che Ie fronde.

121

Fu egli, vivente IUO padre, coronato Re d' Ungberia; e se BOpravvilButo
folSe al padre IArebbe, come primogenito, ch' eg}i era, entrato oncora al
poaSeS80 degli ltali phtcmi 8nzidetti : ma premorto esseooo al padre (a),
"i I' intruae, ad esc)usione de' 6g1i di Carlo Martello, il fratello Roberto;
del cui mal govel-no gl. eft'euuato quando Dante queale COle scriveva (b),
fa cbe iJ morto Carlo MartelJo pareccbi anni prima ne lia profeta. Tn
i mali cagionati dal g(),"emo di Roberto, dec il GbibeJJino Dante, per
I' amicizi. e Spel"lHlze, che neva nell' Imperatore Arrigo VII. (c) intendere
principalmente Ie guerrp e straggi dal medesimo Roberto casionate coll'op
porsi alla coronazione tod ingl'llDdimf'nto di Arrigo (tI) ... II POSTIL. Cur.
nota. questo pasBO in batta di Car)o Martello: quia melius stetisset regnum
de curialitate (e) mea, quam de a't'aritia Roberti N. E.

52 La mia If.'tizia, i) )ume di mi. beatitudine.
53 eke vale perche - mi "ll6tPa dintorno, m'irradia, mi nsle in1Ol'llo

di Iplendore . .
54 Quasi animal ec. quasi nella gui.. che ai fascia e s' aaconde neUa

propria seta, nel bozzolo, jJ filugello.
55 56 57 Assai m' amast; ec. Di quelta amicizia del poeta nOlIl'O col

Re Carlo Martello nOli trovo cLi ne faveJIi . ForI' egli conlralBe cotaJe Imicizia
o neWoccalione d' esser stato per due fiate ambaaciatore a :Napoli al Re
di lui padre (f), (Jvvcro menlrc 10 Ilesso Re Carlo MartelJo, portatosi a
Firenze, ivi per pit\ di 20. giorni attese il ritomo di Francia del mede
simo Re .uo genitore <1;) • .. II Postil. del COD. CAET. ce ne porge notizia,
e sembra cb'abbia a prestar~lisi fede: lste Carolus, dice, vc'nit Jt1ort:nliam
jU'IM'nculus t't redibat de Carcer;bus, et bene receptus, t't tunc caep;t
mIll?'am Amicit;am cum Dante N. E. - ed avest; hene onde , eben ne

(12) C:lrl0 II dello iI Zoppa morl nel J4C9 (Vedi Gio. Villani lib. 8 ('.p.le8)
e Carlo Martello "1":1 in Paradiso nel 13cl'. (b) :Nella Lota .1 vello 1(.1
drl ('Into 1 dell' Inferno s' ~ CaUo vede.-e che prolegoin Dente • tati(are
iDtOrIJO a' questo IUO poema in "iciDaDza dell' anno 1318 e Robelto Sl fino
d.II' anno 13l'9 in cui gli Dloll il padre, inromincib a rrgnole. 'Vedi Gio
Yanni V iIIlmi lib. 8 cap. 112. (c) MellloT;e pu Ie t';ta eli Dante' §. 13.
(d) l edi Gio. VmiDi Jib. 9 elp. 3S e .egg. (e) CIITiali,a, pub cller in"
terluelJoto per liberalita, popolaT;l., dime,'icheaaa. Vedi iI Glo... di Du
ChaOtiC .otlo questo 'focabolo. (f) MemGrie per III 9J;la tl; Dame S. 19'
<I) Gio. Villaoi lib. 8 rip. 13.

Tom. Ill. Q
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58 Quella SIOlstra riva che si Java
Di Rodano, poich' e misto con Sorga,
Per suo signore a tempo m' aspettava ;

6 I E quel corno d' Ausonia che s' imborga
Di Bari, di Gaeta, e di Crotona,
Da onde Tronto e Verde in mare sgorga .

...eati mot;vo: accenna Dante, facendo cosl. parlare Carlo Martello, di aver
egli da quel principe ricevuta qualche grande benefizio .- foslI' giu staw
ross; restato gin nel Mondo _ piu oltre cluJ Ie fronde: ben altro che
frondi di parole cortesi, e larghe promesse , chiosa il Venturi: ma 10
avesti ben ontle detta dano stesso Carlo dee lupporre compartiti da esso
Principe a D~nte favori segnlllati: e pera chioserei io che fronde appelli
Carlo cotali fllVOri per grandez1.a d' animo, e per accennare che, se fosse
ViS8utO , avrebbe~1i fauo favori di tanto maggior. peso, che sarebbero quelli
rispeno a questi divenuti come Ie £ronde ai frutti . .

58 59 60 QII.ella sinistm riva ec. II terreno, che i 6umi Rodano e
Sor~a insieme misti· scorrendo al mare bagnano nena sinistra sronda, era
la porzione delJa Provenza (a) s-pettante anora al Re di Napoli ,e che
pel'cia a tempo , a suo tempo, ci~ dopo la morte del Re Carlo il Zoppo ,
aspettava per 8UO lignore il primogenito di lui Carlo Martello, quando al
padre (ORse 80pravvissuto.. .

Mlliamente il Landino ripete la cagione del non aver Carlo Martel
lo mentre visse posseduto j suddetti paterui dominii, dan' eesere Itato fat..
to Re d' Ungheria. Eglicioo falsamente suppone, che morto fosse prima
di lui iI suo genitore Carlo il Zoppo, che 0' cra I' attual signore; il qua-·
Ie non mort che nel 1309 (b); ed anche senza veruna ragione suppooe
jllcom~ssibili nel medesimo soggeuo i due regni d' Ungheria , ·e di
Napoli .

61 62 63 E (sottintendi , per JllO Si.t:nore m' aspettal!a) ~l corno
tl' Ausonia. Aceenna il Regno di NlIpoli per tre sue particolarita ,. I Per
essere la punta, I' estrema parte, dell'ltalia ; che ~ cia c'he vllol dire ap
pelJllndolo cornod' A,uonia, t1'llsferpndo la Toce cornu a q.u.el signi6cato
a cui. tra~(l!rironla i Latini, appellando cornua e:rercitus quelle che noi
chiamiamo all'!, I' estreme laterali parti dell' esercito; e cornua antennarum
l' f'Rtreme pllrti dell' antenne (c); eJ A'Ufmia I'ltalill colI' Antico nome
cbiamando, cbe da Ausone 6gliuolo d' Ulisse Ie fu data. 2. Per alcu
De citIA di esso Regno; per Bari ch' ~ nella Puglia j per Gaeta» ch' ~

(II) Che non inlPndesse DaQle Cloi m/)derni ~e/)l;ra6 tprminarsi a ponente
la Provenza eol Rodano. s' #! falto v~dere 81 canto u del Purgillorio 'I. 61.
(b) Vedi la nola al ". !h del canto preselite • (e) Vedi Boberto Stefallo
TAesaur. Lin,. Lat. arlo 1:0,.,114.
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64 Fulgeami gia in fronte la corona
Di quella terra che'l Danubio riga,
Poi che Ie ripe Tedesche abbandona:

67 E la bella Trinacria che caUga
. Tra Pachino e Peloro sopra'l golfo,

Che riceve da Euro maggior briga,
70 NOD per Tifeo, maper nascente solfo j

u3

llell. Terra di I&voro; e per Crotona 0 sia Crot-one, ch' e nella Calabria
ulLeriore. 3. Pe'l sito ond'esso Regno incomillcia, ch'e Da onde Tronto
e Yertk in mare sgorga. II Perde (insegna il IAndino al canto Ill. del
Purg. v. a'it. e concordemef,lte al Landino aDche il VelJutello, e il Volpi)
mette nel Tronto 'Ion lontano Ja .Ascoli; e pero non isgorga in mare
separatamente dRI Tronto (a) .. A schiarimento e giusta intelligenza di que
sta lenina convien ricorrere all' erudita nota del P. Ab. di Costanzo nella
ma LS'I''l'Eu' ec. Resta 'ivi dim08t1'ato, cite il Fiume r erde e 10 stesso
che il Liri , i1 MiDtumo; ed il Garigliano, il quale passa per Sora e Ceo
praDO e sbocca nel Medilerraneo, e che pero non mette in Tronto e va a
-.gorgare nell'Adriatico, come hanno inteso il Landino il Vellutello il V~.;

pi ed il Venturi tratti in errore dal BocCRCcio, e segulti dal nostro P. Lombar
di , quantunque nella contronota aceenni i dispareri SI1 I. situazione e no.:.
me eli questo Fiume. Quindi ne risulta, con quanta esattezza e poetica
maestria &bbla Dante descritto in 1uesti verlli I'intero confine del Regno
eli lVapoli dal mar Ilupero al mare mfero. N. E.·- s' imhorGa: come im
biancare dicesi per far hianco, indurare per far duro ec. c~l, preso qni
oorso spezie d' abitazione pe'l genere, fOrma Daote imhorgare al IIeIlSO di
fare ahitato, e s' imhorga dice invece di fassi ahitato - Da ewe in
vece eli da onde leggono I' edizioni diverse d;J]]a Nidobeatina.

64 65 66 Frdgeami git1 i" frome ec. gill era coron~to Rt' d' Uoghe
ria, per la quale passa il Danubio sceso daUa Germani:: - TU/Gt"I't" per
risplendere, al modo Latino, adoprato da scrittori Toscani aoche in pro
sa vedilo nel Vocabolario della CI"USCa.

6'] al 70 Trinacria Ia Sicilia, cosl da Greci denomio8ta pei tre pro
montorj , Pacbioo. Peloro, e Lilibeo. aUe U-e punle di essa, ch' ~ di
forma triangolarc - che callGa Tra ec. Costruzione. Che· tra Pachino
e P~loro (vale il medesimo che , nel lato orientale tra ~i,.acusa e hles
sina) sopra iI' GOlfo, Che ricevB da Euro magGl'or hrilJa ( sopra it 8Cilfo
eli Catania, il quale piJi che da altro vento ~ dominato da Euro, che·
speuo 10 gonfia evi fa tempesta. VE!U'URl) call(Ja (si ricopre di cali-

(0) I dispareri che vi .ono rirca Ja .iluazionr, ed odieroo l10me del
flume 17~rd~ 'edili accenn ali sottG j) "erso 131 del canle ul del Purlatorio .'

Q ~
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Attesi avrebhe Ii suoi regi ancora"
Nati per me di Carlo e di Ridolfo.

73 Se mala signoria, chc sempre accuora
Li popoli suggetti, non avesse

~ne, di fummo) N'm per Tifto ( non perche quivi, COBle Ie favole
ammettono, stia subbissato, e spiri fuoco e fummo, Tifto, uno dei
Giganti, che ardirono di muover guerra al cicIo), rna per nascente sol
fo, per Ie miniere di solro, che 80mministrano materia al fummo e fuoco
dell' F:tna .

n Venturi non trova qui altro da dire se Don, che doveva Dan
te, toccando la favolosa" cagione del fumar dell' Etnn , scguire il suo mae
stro Virgilio, cbe ripeteIIl del subbissato ivi Eneelado, piuttosto che segoi-
re Pindaro ed Ovidio, ehe pongon ivi in vece inabissato Ti~o. .

Dante pera, se gli pu6 rispondere, 8i prese Virgilio per generoso
mllestro , e non per un" arcigno pedarite, che s' adontasse e menuse la
eferza ad ogni parol" da Iui non detta ,

71 7'A Atte.fi a1'rf!bbe ec, Riferisce Giovan ViUani, r.he il Regno di
Puglia, 0 sia di Napoli, e di Sicilia Fosse da Urbano IV, eoncistorial
mente concesso a Carlo I. d' An~o, nonno del parl:mte Carlo Martello;
per lui, e suni discendenti insino in quarta ~eneraziont!),(a) ," Conciosia
dunqne che lil <prartn ~ener3?ione di" Carlo I. terminata 'BArebhenei niroti
di Carlo"Martel1r> ,percio fa Dllnte eh' egli dica , r.b' avrebbe Sicilia nneo
n attesi Ii sum' Re~i, i legittimi regi suoi, nllti, per mezzo di lui'di
(per da) (h) Carlo, e di Rirlnlfo suoi 6~liuo1i •

TJO sternTTVI 0 siR albero delle Cllsa d' Angio, riCllvato dill Rationa
r~ Temp. del Petavio, Pd all' opera medf>simll aggillnto w.~rl. Bat. 1710.

iton pone- di Carlo Martello altri 6~liuoli, che CflTolu,f Roht>rtu.f Re-x
Hun{{ariae, e Cle-mentia , nupia Ludm'ico !Jutina Re~i r:alliae. L' all
5t>nione pero di Dllnte, che r.ome contem?lOraneo e bene6cato da Car
]0 M'lrteno (c), novette certampnte lIVer di "lui r.on/)scenza. pub COITeg
gere I' IIs~erzione di Petavio: e ben dimo~tra iI VpllntelJo di non parJa
re in IIMR, ma di aver trovato ,,~ntto, do che asseri8ce, ch' e-hbe Carlo
M~rlpllo' due (it:1iu,.,li, Crzrlo Umhf!!1'to (cosl 1'linpeJ1a aRt'be Giovan ViI
Jani (rl), e non Carlo Rn'bP.rfn, come 10 appeJIa Pet-win), che regno
dopo lr,i in Un~f17'ia, ~ Rid()~f(J, clUJ fll. Duca d' Ost8rli~ , per la ma
dre ch('!" in'tal Ducloa succerl) pe-r ereditd.

II I.,andino ed il Venturi contrllnamente agB altri spositori pet" Car
lo intendono C..rh I. d' Angio I' nolo di Carlo M'lrtello, e ncr Rida~fo,

l' Imperatore Ridolfn I. per essere 18 MogHe di ess/) C'lrlo M1rtello stata
una 6glia di quell' Imperatore. OItre pero che 8tllcchevole circoscrizione

;a::'

(a) CrOll, lib. 6 cap. 90. <h> Vedi Cinnnio Partie. ~o 4. (c) Vecli
lopra fl. 55 e segg. Cd) CrOll. lib. 9 cap", 17.s el ahrove se~pre •



CAN T 0 VIII.

Mosso Palermo. a ,gridar: mora, mora.
76 E se 'mio frate questo antivedesse,

L' avara poverta di Catalogna
Giil fllggiria, perche non gli offendesse :

19 Che veramente provveder bisogna
Per lui,.o per altrui, SI ch' a sua barca
Carica, piu di car-co non si pogna:

125

sarehbe il dire i nati per me di Carlo, e di Ridolfo, in vece di dire
i figli miei, ed oltre che la voce nati meglio si conta a' tigli rapporto ai
padri, che rapporto agIi avi, bisavi , e tritavi, massime materni: mala
mente ancora da Carlo medesimo si porl'ebbe in lal modo a paro il pa
dre dclla moglie col proprio paterno bisavolo.

73 Mala signoria, mal goYcrno, maniC'rn cauiva di signoreggiare
- accuora aIDigge, mette in disperazione. A questo senso adopera il
Poeta aceorare anche Inf. XIlJ. 84. ne se non per voglia di ghiribizzare
parmi che operino alcuni spositori , che voglionlo tral' qui al senso· d~ dar
coraggio: coraggioad intraprendimenti contra del Principato. Troppe rivo
lnzieni avremmo lie la mala si(f1lorla,. che sempre certamente accuora i
popoli soggetti , movcsseli sempre a rivoltttrsi .

75 Mosso Palermo a ee. perche in Palermo ebbe principio i1 famoso
Veapro Siciliano, per cui furono mort, tutti i Francesi che trovavansi nel
la Sicilia: conseguentemente al quale fauo s'insignorl di quell'isola Pietro
d' Aragona,· rimanendone esclusa la casa d' Angio (a) .

76 Mio frate, intendi Roberto - questa, ci~ ehe mala Sl8noria
sempre aecuora Li popoli soggetti - antivedes.fe, vedesse presentemen
te, prima d' esscre Fatto Re ; roe, com' e dett() di sopra (h) , non 10 fo
ehe del 13og. ci~ nove anni dopo di quello in cui tinge Dante questa
sua andata all' aJtro mondo.

77 78 L' avara povertti di Catalogna Gia fuggiria: gi~ si allontane
rebbe dagli afFamati ed avidi Catalani. Mentre fll Roberto in Catalogna
ostaggio pe'l Re suo padre, per hen selle noni (c), contrasse amicizia
c famigliaricA con molti poveri Calahmi , che condocendoli poi seco in
ltalia, ed agli officj promovendoIi, posponevallo la giustizia al danaro (d)
- pt!reh~ non gli qff"endesse, si riferisce gli , pronome, ai sopraddetti
papoli suggetti.

80 81 Per lui. 0 per altrui: per opera di lui medesimo 0 per ope-'
fa d' altri , ci~ di parenti ed amici - sl eli' a sua harea ee. cosl

(tI) V,.di tra gli ahri Giovan. Villani Cron. lib. 7 cap. 59 e .egg.
(b) Vedi I. nola al '11. 51. (e) Vedi G;o. Villani lib. 7 cap. 124 e lib. 8
cap. 13. (d) Vedi 'I Comento Latino di Bellvenuto da Imola nel tOl1l0 1 del
le Antichita Ilali.De del MuraLori, a questo pano.
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82 La sua natura,' che di larga P€lrca
Discese, avria mestier di tal milizia
Che non curasse di mettere in area.

85 Perocch' io credo che l' alta letizia
Che'l tuo parlar m' infonde, signor DUO ,

Ov' ogni ben si termina e s' inizia
88 Per te si veggia, come la vegg' io,

Grata m' e pin; e anche questo ho caro,
Perche '1 discerni rimirando in Dio.

9 I Fatto m' hai lieto: e cosl mi fa chiaro,
Poiche parlando a dubitar m' hai mosso,
Come uscir PUQ di dolce seme amaro.

,
•

metaCorieamente in vece di dire, sl eire all' indole sua a'l1ara, non si ae
ereseano da altrui allare insinuazioni. POffl£a per ponga, metateai in
grazia della rima, adoprata anche Pnrgatorio :1;111. 64.

82 83 84 Di larga parea diseese ee. Parea malamente Bella edis.
degli Acead. della Crusca, e in tutte l' altre a norma di quell. faue,
scrivesi con P. grande; e malamente il Volpi la interpereta per una del
le Dee, eM 6lano il tempo della vita umana Parca dee qui sicuramente
intendersi per l' aggettivo significante il contrario di larga, 0 sis Uberale:
altrimenti nOD si eapisce pili la rasione del.dubbio che quindi nasee al
Poeta , e di cui ne dimanda 10 scioglimento con quella figurata frase eo.
me IlSei.,. puo di dolce .feme amaro (a). La sentenza adunque ~, che
avendo Roberto, nato da padre liberale, qual fu CM"lo II. (b), sortita
indole avara, abbisognava per compenso tal milizia (tali ministri consi
glieri eel esecutori), eM n.on curasse di mettere' in area c:he afFamata
eel avara non fosse." La nuova e giusta interpretazione data dal P. L. a
questo pallO viene confermata dal POSTIL Cu. il quale nota : Roberti.
natura a'l1ara, qUtB (di larga natura) Dumino Carolo Ciotto in largitate,
6t liberalitate famoso, parca discese. N. E.

85 al 90 Perocch'io credo eM ee. Sinchisi, di cui la c08truzione,
Perocche, signor mio, io credo che 0'IJe ogni him si termina e s' inizia ,
in questo luogo ove ogni bene ha origioe e fine, per te si 'I1eggia , ':0

me la Ye[;G' io, com' io la provo, I'.interna alta letiz.ia, che'l tyO par
lar 171' infonde, grata 171' e pia, maggiormente; e anche questo ho ca
ro , perche'l discerni, perocch~ do vedi, "imirando in Dio. .. n Cod.
Glembervie legge nel '11. 88. come te ye.Gg'io. N. E.

93 Come uscir pua ec. detto figuratamente in luogo di dire, come di-

(n) Vel'l. 95. (b) Vedi Giovanni Villani lib. 7 cap. 94.
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94 Questo io a lui; ed egli a me: s'io posso
Mostrarti un vero, a quel che tu dimandi,
Terrai 'I viso come tieni 'I dosso.

97 Lo ben, che tu tto'l regno che tu scandi
Volge e contenta, fa esser virtute
Sua providenza in questi corpi grandi:

100 E non pur Ie nature provvedute
Son nella mente ch' e da se perrelta ,
Ma esse insieme con 1a lor salute.

103 Perche quantunque questo arco saetla ,

scender puG di natura larGa natura parea, ci~ figIio avaro eli padre
Jiherale . .

94 95 g6 S'io posso mOJtrarti un vero , una veritA (intendi , londa
meotale a quella che bramava Dante di sapere) - come tieni tIC. Co
.truzione come tieni'l dosso a quel che tu dimandi, terrai'l viso : ci~.

ti verr8 allora .davanti agIi ocehi a fartesi vedere di per se cia che ora ti
Ita dietro alle spaUe naacosto. Pero. dopo mostrata essa veritA fondamen-
tale, conchilldera .

Or quel, che t' era dietro , t' e davanti (a).
91' 98 99 La ben, il sommo bene, Iddio - t.uo'l relJ1lo, il re

goo de' cieli - cite tu scandi (dal Latino scantkre). che tu sali
- 'VOIGe, per mezzo delle intelligenze da lui a tale offizio deputate (b)
- e contenta: aecenna Dante la cagione del volgersi del primo mobile
trasfusa in tutta i deli inferiori, ch' ~ di accontentare il deaiderio eli uni
re ciucuna lua parte a ciaacuna parte dell' Empireo; come suppone nel
canto I. di questa cantica v. ']6. e seg. ed espressamente insegna nel con··
vito (c) -fa esser virtute ec. Costruzione fa virtute (intendi, impres
sa) in questi corpi srandi esser Sua providenza: ci~, fa che una virtu.
nn' efficacia, impresa in queste celesti sfere, serva in luogo del suo im
medial.O provvedere, intendi, aUe nature ed indoli delle telTestri case .

100 101 102 E non pur ec. e per cotale nelle s(ere celesti impressa
virtu non pur son nella mente ch' e pt!rfetta da se, nella divina mente
per .e stessa (non per virtu altrui) perfettissima, proVlltJdute Ie nature
delle cose terestri, ma provvedute sono esse nature insieme can la lor
salute, d~ can 1. lora ltabilita , durevolezza; onde non aceada Che la
natura, in quel ch' e uopo starlcT.i (tl) .

103 Perche, i1 percM, per I. quale cosa - quantunque, quanto

(iJ)Vprs. 136. ('" lnferuo 'VII 14 e Pliradi.o :UVIII 78. (c) Trattal. 2
eap. 4. (d) Ver•• 110.
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Disposto cade a provvedulo fine,
81 come cocca in suo segno diretta.

106 Se cia non fosse, il ciel che tu cammine
Producerebbe. 51 gli suoi -effetti ,
Che non 5arebber arti rna ruine:

109 E cia esser non pua, se.gl' intelletti ,
Che muovan queste stelle, non son mancbi,
E maneo'l primo che non gli ha perfetti.

I 12 V uo' tu che questo ver piu ti s' imbiancbi? .
Ed io: non gia; perche impassihil veggio,

.Che la natura, in quel ch' e uopo, stancbi ,.
I 15 Ond' egli ancora: or dl, sarebbe il peggio

Per l' noma in terra, se non fosse cive?

mai , quest' area saetta , detto flguratamente invece eli, queSta oeleste virtU
injluisce colag(fiu . .

104 Cade ec. viene dal Cielo, disposto a certo e preveduto flne.
105 81 come cocca ec. Cocca (com' ~ delto Infer. Xli. 77') appel

lasi quella tacca, quell' apertura. fatta in capo alIa saetta nella .parte op
posta alIa punta, in cui entra la corda, che nel rilasciamento dell' arco
ipinge la saetta. Qui pero prendesi per tutta la saetta ... Cosa invece cIi·
Cocca leggono .il COD. CUT. ed il Glemberllie N. E. .

106 Cammine, per cammini, antitesi in grazia-- della rima.
108 Non sarebber arti ma ruine. non sarebbero edificazioni, ma di

atruzioni.
109 I lOSe gl' intslletti, CM muO'Von qut1ste stelle, Ie motl'ici intel

ligenze, dette sotto il verso 97. e segg. - non son manchi, non so
no di maneante attivitA.

II I E manco 'I primo ec. regge qui pure, e intenden ripetuto il pre
cedeate 5e non, come se detto fosse, e se non e mallCO il primo in
telletto • Iddio. che non abbia potuto perfez,ionare la di loro attl'V;t4.

113 Ti s' imbianchi , ti si schiarisca . .. II Cod. Gl~mbeM,ie legge
lfUeBto verso in allegoria Uuoi tu che questa nero piu " imbianclu", ed
i1 Postill. Cbiosa nell' interlinea 80pra a nero ob5curum • aopra s'imbitlll-
chi melius declaretur N. E. '

1 14 Che ec, Che la natura nella formazione deUe opere. sue slallelli.
venga meno (a). non giunga cioo a perfettamente provederle di cio cb' ~ DOpo.

115 116 Egli ancora, intendi , di"~e - Cille. in gnzia della rima.

(a) Cesl 'I Buti citldo Del Vocabolario della Crusea ..I verw stancliff!.



CANTO VIII.

5i, rispos' io , e qui ragion non chcggio.
118 E pui> egli esser, se giu non si vive

Diversamcnte , per diversi ufici?
No : se'l maestro vostro ben vi scrive.

12 I 51 venne deduccndo insino a qUJCl :
Poscia conchiuse :-' dunquc esser diverse
Convien de' vostri eifetti Ie radici :

124 Perche un nasce Solone, ed altro Serse,
Ahro Melchisedech, ed altro queUo
Che volando per l' aere il figlio perse.

dal Latino ci'l'is t per con'Vivente, 'Vi'Vente in societa. Ciyitas ( de6nisce
s. Iaidoro) est 110minum multitudo societatis 'Vinculo adunata (a) •

I 17 E quI ragion lion che66io, vale quanto, e di cia ne conosco -da
me stesso La ratione t senza bisogno di chiederla ad altru; •
_ 118 119 129 E puo egli rsser ec. E Carlo che I·ientra qui a parlare t

e dice che, se il maestro t Aristotele (b) scrive iI vero t bon puO tlgli
&ser t nOD pUG I' uomo easer cive, se non impiegando ciascuno individuo
aua vita diversamente per diversi uficj, cioo chi nell' uno e chi Dell' altro
dei tanti mestieri, chc alIa aociela abbisognano." II PO.TILL. CUT. chiosa
qui: Homo est animal sociale, Ci'Vile, et ut posset ciYiliter yiYere fuit
crpedirns diyersitas 110mimlm et artium, quia si omnes esst'nt diyiUJs
nullus esset dives t si omnes essent sapielltes nullus esset sapiens rc. N. E.

121 Sl yerme deducendo, cioo procedendo di proposizione in propo
aizione. DUI ELO - quinci t per qul, p81"8goge in grazia della rima (c).

-122 123 Esser. d~Yerse Con'Viell de' 'Vost,.i eJ/eui Ie radici: se da voi
per ajulo della sociela si debbon preslare divcrsi efl'etti • conviene che
.ieno in -voi diverse indoli, radicali cagioni di cotale diversitla di efl'etti.

124 125 126 Perch~, il percM , per la qual coo - un nasee So
lone. ed aZtro ec. una incHnato ed atto a dar leggi. come Salone J al
tro a comandare eserciti, come Serse; altra ad esercitare il ocerdotal
miniatero, come Melchisedech; altro a Car da marchinista come DedaIo;
colui che per isfurgisene daUa prigionia in cui era tenuta da Minos Re di
Creta J composte per se e per suo figlio lcaro con peDne e cera delle ali t

-via. se De volava; se non che. oondo il6glio di troppo -vicino al Sole
innalura, squagliatasi pel calor lolare la cera, che Ie penne delle ali
conglutinava J precipito nel SC?ttoposto mare J ed afl'08G. Favola DOla.

(a) Or;g... lib. 15 eap. 2. (b) Nell. Etica , e De))a PoHI.ic:a • (e) Vedi
falto 10 steuo Purgatorio VII 66 e Paradiso lUi 130.

Tom. III. R



130 DEL PARADISO

,

127 La circular nalura , ch' c suggello
AlIa cera morlal, fa hen su' arte ,
1\Ia non distinglle l' un dall' altro osteIlo.

].30 Qninci adivien, ch' Esau si diparte
Per seme da Iacob ; e vien Quirino

Da si vii padre che si rende a Marte.

127 128 129 La circular natura ec. Entra' ora a sciogliere la pro
posta questione Come uscir pliO di dolce seme amaro: solo che, Us.1n
do conciso stile, tralascia qu~lla formola ch' altli secondo I' uso ordinario
fave)J:mdo avrebt>e lldoprata; ora, queste cost' supposte ec. od altra simi
Ie. Dice Adunque, che la circular natura, Ia natura, In virtu, de' cir
coJanti cieli, ch' e quella , che a guisa di si.giJIo imprime nella morta.l
cera, nel mortale uman corpo, i temperamenti, fa bensl l' arte, I' officio
suo, d' inAuire (intendi) negli uomini Ie varieta de' temperamenti alIa
.odeta necessarie, Ma non distillglLe l' un d-all' altro ostello, un aJber
go, nna casa dall' altra: non bada ci~ a formare d'indoJe liberaJe e regia.
cIuelli chp. naseono in casa dci Rc, piuttosto che quelli che nascono in
cas. de' plehei ; a far aui aUa DegoziazioDe i 6gli de' mercanti piuttosto
che quelli de' fabbri ec.

130 131 132 Quinci adil1ien, ell' Esaii ec. Poteva bene (oppone qnl.
il Venturi) il Poeta serl1irsi di lin altro esempio, essendo questo ap-'
punto idoneo a prO'l'are il Cf'1ltrario al suo intento , valendosi pero
sant' A~stino di qllesti due gemelli (Esau e Giacohbe) d'indole tanto
contraria, a confutar gli astrologi genetUaci ; mentre pure essendo ge-.
melli, pare cke avrebbero dovuto avere il medesimo ascendente, e can
cio una costituzione e indole conforme, e pur l' ebbero sJ contraria:·
'non procede adunque la dh'ersltr1 dell' indole dalla di'l'ersitti degl'inftussi .

Se pera avesse Dante tralasciato quest' esempio , avrebbe j) Ventnri
potuto dire, che ignoravalo, e clle scioccameDte segulvll un sistema ri
pugnllDte :lll' esperienza De' due gemelli Esau e Giacobbe. adoprata da
sant' A~ostino contro i genetliaci .

Conviene IIdnnque in primo luogo avvertire, che sant' Agostino, co
me enche SliD Gregorio Papa, ed altri Padri, e j} Concilio primo di Bra
~a, se Ja prendoDo contro de' M:michei, PriscjJ)ianisti, e genie simili,
cbe asserivano eS~f'r noi Dell' operar nostro fonarl dane costellazioni sotto
cui DIl!ldamo . All' ineontro gJj scolastici , de' quali j) comune 8ist~ma, D4\
mai dana Chiesa condlinDato, ~eflue iJ poeta Dostro , dicevano che astra
injluunt .fM nnn c()~mt . Vedi Purgatorio XVI. ". 73. e segg.

Poi deesi auche riAetlere, che gJi eretici prl'detti badavano al tempo
del nascere; e pero giustamente , e ad hominem obbietlavano lora isanti
Fadri Ie indoli e costumi diversi d' F~at\ e di Giacobbe, qUllntunque nati
ad un medesimo tempo. Certe ( argomentava s. Gregorio Papa ) cum
Jacob de utt'!ro etp'edie.ns, prioris fratris ,Jianttlm tenl!rt'!l manu, prior
perftcte nequaquam eGredi potuit • nisi subseqrums inchoasset : et tamen
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133 Natura generata it suo cammino
Siniil farebbe sempre a' generanti ,
Se non vim'esse it provveuer divino.

136 Or qllel, che t' era dietro, t' e davanti.
1\'Ia perclie sappi che di te mi giova,
Un corollarro voglio che t' ammanti .

cum uno tempore, eoclemqlle momento utrumque mater fuderit, non una
utriusqut> "..itat> qualitas fuit (a) . Dh'ersamente gli scolastici dicevano ana
~arit't~ degl'in£lussi celesti baslare uua quantunque menomissima diversita
di luogo in cui i uascenti oggetti si lro~assero: cio che bastava loro per
diversi6care Ie indoJi anche ne' gemelli medesimi Singula puncta ter
rae (cosi'l celebre nlatemalico ed al 1XJeta nostro contemporaneo Fra Rug
gero Bacone) sunt centra diyersorum horizontum, ad quae coni diyer
sarum p.rramirlum yirtutum caelestium veniunt, ut possint producere
herhas di'l'crsarum specie/um in eadem particula terrae minima, et gemel
los in eadem matrice di'l'ersijicare in complexione et moribus, et in US"

scientiarum, et linguarum , et negotiorum, e caeteris omnibus (b)"
rien Quirino, nasce Quirino; soprannome i! questo tli Romolo il

fondatore di Roma - Da si 't'il padre, che si rende' a ~/arte: da pa;
dre tanto vile, cbe, non osando diappalesarsi d' aver egli ingrnidata Rea
Sil~ia, si crede percio al delto della donna, e si rende, si attrihuisce,
a Marte Dio della guerra la generazione di Romolo (c)"

133 134 135 Natura generata, la nalura"di. cia ch'~ generato-it
suo cammino Simil farebhe ee. agirebbe sempre d' una mcdesima manie
ra col suo generante - Se non vincesse il prO'lYVeder diyino, per Ulez

zo, iotendi , della virtu llltrihuita aIle celesti .sfere; come i! delto eli
sopra (el) .

136 Ur quel, che t'era dietro ee. corrisponde questa a qUilll' altra es
pressione Terrai'l viso " come tieni'l Josso (e), e ~uol dire, vedi ora
cia che prima non 'l1t'deyi.

131 Sappi ehe di te mi giova, sappi, cbe 000 solamente non m' au-.
DOjO nen' erudirti , rna bo positivo piacere .

138 Un cnrol/ario, un' aggiuDta (f) - yog!io che t' ammanti. che
finisca di vestirti, metaforicamente delto per finisca di erudirti .

(D) Humil. 10 ill Evmrg. (b) Opu, Mai,,' ed'ilione 'Veneta t 759 Col. 187.
(c) Vedj tra ali altri, Livio lib. 1 cap. 4. (d) Vedi alII. 98. e seguente.
(,.) Verso 96. (f) c.:orollarmm, IJuclarium, addilamenluna .uper men.ru,,,m t

Dl:w;uftla .piega Gill,eppe Laurenti neUa sua 4maltllea Onama,'iea, uticol.
CorollariulII •

R :.
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139 Sempre natura se fortuna truova
Discorde a se, come ogni altra semente
Fuor di sua region, fa mala pruova .

142 E se'l mondo laggiu ponesse mente
Al fondamento che natura pone,
Seguendo lui , avria buona la gente .

145 Ma voi torcete a11a religione
Tal, che fu nato a cingersi la spada,
E fate Re di tal, ch' e da sermone:

Onde la traccia vostra e fuor di strada.

13q 140 141 Se.m"re natura se ~c. Costruzione. Se natura trova for
tuna (quell' altra intelligenza messa da Dio nel mondo gt'Ineral ministra
educe, Che permutasse a tem7'O Ii ben vani) (a) d,'scorde a se sem
pre fa mala pruova, fa mala riuscita , come (intendi fa mala riwcita )
o~ni altra semente fuor di sua region, {uor del clima alia medesima
conTcnevole .

143 Al .fonda~ntt') che natura pone, all' indole che la natura •
ciascun noma Ruribuisce . .

144 Seguendo lui, regolandosi a norma di esso fonda~nto posto dal
Ia natura.

146 .. Tal , che fu nato ec. Tal, eM fie nato leggono iI COD. Glem
krvie ed i1 CUT. can aItrr molti testi veduti dai Sig. Accademici. N. E.

147 Ch' ~ da sermone, ch' ~ nato pe 'I pulpito, e non pc 'I trono .
.. Sembrll assai probllbiJe, che Dante voglia anudcre al Re Roberto, del
quale il POSTJLL. C."". nota a questo verso Ut fuit iste Rex RolJertus· dele
ctatus in sermocinando, et studendo, et sic magis ReliGl'osus fructifiCtU
set quam in R8If'lo tenendo . N. E.

J48 La traccia wwa, Ie voatre pedate, I' andamento Tostra, il TO
atro regolamenta-~ fuor di strada, travia dill giusto metodo.

ell) InferDo yn 78 e .eg.

Fine del can.to ottaJlo .
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CAN T 0 IX.

---
ARGOMENTO'

Introduce Danu in questo canto a parlar Cuniua sorella d' Azzolilio
da Romano p etl a predirflli alcune cala~Jita della Marca Triviflitc
na; e poi Folco da Marsiglia (altri 'I dicMJO da GenoYa), il quale
fu Yescovo di Tolosa. .

I

4

D appoicbe Carlo tno, bella Clemenza ,
M' ebbe cbiarito, mi narro gl' inganni
Che ricever dovea Ja ·soo semenza_

Ma disse: tad, e lascia volger gli noni :
81 ch' io DOD posso dir, se non che pianto
Giusto verdi dirietro a' yostri danni.

I Dappoiche Carlo ec Volge qui Dante, per apostl'ofe il parIare aUa
figlia di Carlo Martello Clemenza, mogJie di Lodoyico X. Re di Francia,
la quale era tra' vivi mentre Dante queste cose scriveva (a) .

2 3 Chiarito, dei dubbj 8 lui proposti-gl' inganni • per Ie frau.di,
k defraudazioni • vale a. dire. per 1'ingiusta intrusione eli Roberto fratello
di Carlo Martello nel regno di Napoli e Sicilia, ad esclwione dei figli di
esso Carlo e Cratelli di Clemenza J at quali per ragione della primogenitu
ra del padre era dovuto (h); cia che, come di sopra (c) ~ stato detto,
successe nel 1309'; ehe vale II dire nove anni dopo di questo misterioso
viasgio - sua semenza, per sua discenden za .

4 Disse, il medesimo Carlo Martello - tac;, non ista a riferire
speci6catamente ad aleuno quant'io ti sV'elo.

5 6 SI ch';o ee. : onde, dovendo io ubbidire a tal comando fattomi •
altro non po8so dire, 8e non eM a'.'IJOstr; danni ,al danno reeato alIa vo
.tra prosapia (intendi, eoll'ingiusta defraudazione del regno a lei dovuto)
verr4l dirietro giwto pianto, verrll in seguito il giwto gastigo a farae
pilPl6ere Ii dannificatori .

(a) Vedi 10 8lemma Antk,aven,e 8ggiunto II Rat. T,mp. del Pelnio edi
.ione di l.eyden 1710, e GioYanni Villani Croll. lib- 10 cap. 107- (6) Ve
di Jo Ileuo Villani Jib. 9 cap. 173. (c) NIlI canto precedente .1 v_51_
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7 E gia la vita di quel lume santo
Rivolta s' era al Sol, che la riempie,
Come quel ben ch' ad ogni cosa e tanto.

10 Ahi anime ingannate fatue ed empie
Che ua sl [alto ben torcete i cuori,
Drizzando in \:anita Ie vostre ternpie !

13 Ed ecco un altro di quegli splendori
Ver me si fece, e 'I suo voler piacermi
Significava nel chiarir di fuori.

7 8 9 E gic;, la ~ita di quel lume ec. rita appellando -I' anima qui
ed ahrove (a) , peroccb~ qUfo)Ja, oude viviamo, dir vuole , che I' anima
di Carlo Martello, scesa a lui dentro in quel Iume , lasciando ( come nel
precedente canto v. 36. e seg. avviso ) il giro pria cominciato in ?li al
ti Serafini, ora partendosi rivolta si era af Sol , che la riempie , a Dio
che riempiela di beatitudine, Come quel hen ,_ essendo Iddio que} bene.
ch' ad ogni cosa e tanto, che a ricmpiere di se ogni cosa ~ bastante (h) .
• rista in Iuogo di vita, come altri testi citati dai Sig. Accademici leg
gon pure nel v. ,. i COD. CUT: e Glemher~ie, variante cbe potrebbe
prefel-irsi. N. E.

10 Ahi anime ingannate fatue ed empie: altra apostrofe del Poeta ai
mortali . L' edizioni diverse dalla Nidob. leggono in vece Ahi aTlime in
gannate e fatture empie. Questofatture empie pero dopo delto, Ahi ani
me ingannate, non farebbe altro che richiamare I' empietk fino all' origine
delle stesse 8nime; contrO Ia cattolica verita, cbe Dante medesimo n' espone
Purg. XVI. ~. 85. e segg. ove dell' origille della nostr' anima favellando dice

Esce di mano a lui, che. la vagheggia'
Prima che sia , a guisa di faT/ciulla,
Che piangendo e ridtmdo pargoleggia ,

L' anima semplict'tta che sa nulla ec.
I ~ Driuando ec. rivolgendo aile mondane vanitll Ie vostre tempie, i

vostri capi, i pensieri vostri .
13 Di quegli splendori, di que'risplendt'nti spiriti.
14 II suo voler piacermi, la sua volonta di compiacermi .
15 Signifiea'l,a ee. Costruzione • Sit;niJicava di fuori, Caceva esterior-

(41) Paradiso lUI 127, 1.1 v 6, 1.1. 1('0 fOC. (1.) Esur tanto, ..Ie ""tlr
lufficitlntt!, baslartl. Vedi 'J VoCllboJario della Crusra sotto lanto, nome §. 3.
Ii'MeDzini nella Co.truziontl it rt'gulare della linf:/lQ ToscQlla cap. 21 illlellde
in queslo passopel' ellissi dello tanto in ,pre di tanto 9"01110 e ba"rvult!"
Dicendo noi perb, per ragioD d' eSf!rupio , uer aleuno roba tnnta, per roba
mol/a, me I. sbrigherei io volentieri con dire ehe tanto vIglla qul 10 sleSlO
c1~e mouo • 0 copioso.
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16 Gli occhi di Bealrice ch' erau fermi
Sovra me, come pria, di carD assenso
Al mio dislo ccrtificato fermi:

19 Dell meui al mio "VoleI' tosto compenso,
Beato spirlo, dissi, e fammi prnova
Ch' io possa in te rifletter quel ch'io penso .

~2 Onde)a luce, che ro' era ancor nuova,
Del suo profondo, and' ella pria cantava}
Seguette come a cui di ben far giova •

25 In quella parte della tcrra prava
Italica , che siede intra Rialto,
E !e fontane di Brenta e di Piava,

135

mente apparire, nel cltiarire, nel farsi pili dell' usato chiaro, risplendeute ,
17 18 Come pria, di carD ee. Costrllzione. Gli oeehj ec. , fermi, mi

rero, mi fecero, certificato di caro, di grazioso. assenso al mio disJo,
come pria, come cioo quando alIa medesima Beatrice chiese Iicenza di par
lare a Carlo Martello, Del canto precedente (") .'

19 Metti compenso, da soddisfazione. .
20 :.II Fammi pruova Ch' io possa ec. E' dottrina teologica , e del Poe

ta nostro qui, e pin chiaramente ne'versi 74. e segg. del presente canto ,
che vedendo Iddio i pensieri di tutte Ie create menti , e vedendo i beati
tllUO do ch' e in Dio, vegga, conseguentemente, ogni heato i pensieri d'
ogni creata mente . Di cotale Vel'ita adunqlle chiede qui Dante che glie ne
sia fatta , resa, pruova da que! OOato spirito. Fammi, dic:e, pruwa (
certi6cami co))' esperienza, Ch'io possa (intendi per mezzo di Dio) in
te rijletter , quasi raggio per ispecchio, quel ell' io pe.nso .

22 23 La l,tce che. m' era ec. Sinchisi iosieme cd ellissi, delle qnaU
ceco, secondo me, I' ordinato intiero senso. La risplendente anima che,'
da qllando era nel sno a qllell' amoroso Pianeta pin inlerno, e da me pia
lontano IllogO, onde prima facevasi sentire a cantare Usanna (h), in6no
al momento in clli , resasi vidoa a me, I' aveva pregata a manifestarmisi,
m' era tllttllvia nuova., incognita.

24 SefJUette, aggillose in segllito al mio il SilO parlare - C017le a
cui di hen far giova, ~OJDe chi compiacesi di ussr altrui buona grazia .

25 26 27 Qnella parte della terra prava Italica che ec. Prava op
pella I' Italica terra, l' Italia , per cio che disse Pllrg. VI. 124. e segg.

.~ ('0 Verso 40; e .egg. (b) Vedi '1 Canlo precedenle v. 28 e .eg.
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28 Si leva un colle e non surge molt' alto,
La onde seese gia una facella
Che fece ana contr'ada grande assalto:

3[ D' una radice nacqui ed io ed ella:
Cunizza fui chiamata e qui rifulgo,
Perche mi vinse il lume d' esta stella.

Che le terre d' Italia tutle plene
Son di tiranni, ed un Marcel diventa I

Ogni viUan , ehe parte~iando viene:
e per la parte d' Italia, ehe siede, che stendesi i"ntra Rialto ( principa
Ie contrada di Venezia per Ia cittA stessa), e Ie jontane di Brenta, e
di Piava ( due fiumi che scendono dalle alpi dividenti I'ltalia dalla Ger
mania • e mettono nel golfo di Venezia). tutta intende quella Iista di ter
ra. che tra essi divisati termini si estende: e male il Venturi al canto
dell' Inf. xx. 65. intendendo, che con gl'indicati termini voglia Dante se
gnare la situazione del solo castello di Romano Bll8sanese. patria del tiran
no Ezzelino, passa quindi a sentenziare , che proceda il Poeta nostro per
termini distanti assai, e con istile geografico poco serupoloso. Potreb-·
be il Venturi giustificarsi quando non avesse Dante delto altro se non ,
intra Rialto e Ie fontane di Brenta. e dc' Pc'ava si leva. un colle ee. :
rna premettendo In quella parte della terra Italica,. fa conoscere che i
termini , che aggiunge, apparteogono a segnare, non Romano precisamente •
rna tulla Ia eatensione di terreno ch' era sotto Ia giurisdizione di Romano.

38 Si leva ee. , s' innalza, non pero molt' alto. un colle. sopra del
quale e il castello di Romano.

39 30 La onde. per aal quale (a) - seese gia una faeclla cc.•
nacque e si stese abbasso a grand' esterminio di quell. regione. una fiam
ma, cioe il fier tiranno Ezzelino. terzo di tal nome nella famigHa d'Ona
ra Conti di Bassano (b). • II COD. CUT. ed iI Glemhervie Ieggono con
moho maggior forza un (p'ande assalto t anche il Canonk'O Dionisj ag
giunge quell' un ; se I' eleganza non ci facesse schiyi dal ripetere que! pro
nome dopo una facella che sta nel verso immediatamente anteriore • e pri
ma di una raaice de! posteriore non esiteressimo di porlo nel testo; taD
ta e la vibrazione che ci sembra .opportuna. N. E.

31 D' una radice, dal medesimo padre Ezzelino U. appellato i1 Mo
naco (c) - ella. intendi la dettafacella t eire il tiranno Ezzelino terzo .

33 33 Cuni:ua. IOrella del tiranno Ezzelino t donna ( dice il Volpi
concordemente a tUlti gli espositori) inclinata forte a' piaeeri amoroai-

(4) Vedi Cinouio Partie. 150 1. (b) Vedi la Prefa.ione di Crisliano Ur
stisio all3 Cl'oniea del Monaco Padovano, Ira gIi Storiei delle cose di Germa
nia , stampati in Feanefort I' anno 1585. (~) Vedi Ie Prefuione ale..a er
della.
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34 Ma lietamente a me medesma indulgo
La cagion di Mia sorte e non mi noia:
Ch~ forse parrla forte al vostro vulgo.

37 Di questa luculenta e cara gioia
Del nostro cielo, cbe piP. m' e propinqua,
Grande fama rimase, e pria che muoia,

flO Questo centesim' anna ancor s' incinql1a :

e quI rifulso, Perc~ mi vinse if lume J,' esta stella : ri,p~endo io que
sto basso gr"do di beatitudine, peJ:CM mi ~ slato d' impedimento a pog
giare ad un grado pin sublime I'esaere atata dedita a'folli amori. -VEIITtlBI .
.. Ista luit Cunitia soror Ecerini de Romano Castro in Tri'l'iziano , qUa!
fuit magna meretrix chiosa senza tBnti complimenti i1 PaSTIL. CUT. , e
forze in vista di quel mi 'lJinse . N. E. RiftlGere per risplendert: ado-
pera anche il Petrarca (a) • .

34 35 36 Ma lietanumte ~e. : IDA con santa allegria perdono a me
.tessa la cagione di questa ·sorte mia , o~ punta per easa mi rammarico;
cosa che al volgo V08lro, non intendeodo come poasn la memoria di Per-
duto bene riuscire senza nmmarico.• parrll certamente strana . Indulsere
per perdcnare prende dai Latioi Dante per cagione della riIna. come,
anche senza cotal bisogno, hanno comunemente tutti preso indulsente, eel
indulsenza dal Latino indll.lsens e indulsentia .
. 37 al 40 Di questa luculenta ee. Paasa Cunizza a parlllre dell' anima
£h' en a lei vicina di Folco di Marsiglia, celebre Provenzale scrittore d'
amoroae rime a'tempi del Poeta nostro. Della, coatui plllria diro sotto i
vem 89' e segg. - luculenta , e cara ~oja leggono la Nidob. ed uua
trentina di mas. veduti dagli Accademici della Crusca in veee di cI,iara
gioja che leggono tutte I' altre edizioni; Ie quali pen) tutte poi nel seguen
te canto 'IJ. 70. e Beg. coucordemente leggono

Nella. corte del del , d' ond' io rivefPJo ,
Si trovan molte Gioje care e belle .

Laculenta e cara gioja, varr~ qui risplendente e dilettosa Gemma, 
e pria che muoja, prima che s'estingua -..:.. Questo eentesim' anno an
cor s'incin111S. Siccome l' anno di questo poetico viaggio era, com'c\ det
to pin fiate, il centesimo eel ultimo anno del aecolo decimoterzo, predice
Cunizza, che aVAoti che s' estingua la fama di Folco, pa&&eranno cinque
altri .imili centesim' ultimi anni de'secoli avvenire J ch' ~ poi qUllnto a dire ,
passeranno altri cinque. secoli , numero detenninato. Incinlfuare aI"senso
eli quintuplicare prendelo da1 Poeta nostro anche i1 Davanztltl, eel adopra
10 nella traduzione degli Annali di Tacita (h) : e oelle Postille, ch' e.sao
traduttore nel fine eli tutta I' open aggiunge, del verbo medesimo ripar-

(a) SOD. 314. (II) Au. 2 l"S' 40 dellll Fiol"entin8 ediJione 1637.

Tom. II!. S

, .



140 DEL PAR A DIS 0

55 Troppo sarebbe larga la bigoncia
Che ricevesse'l sangue Ferl'arese
E stanco chi '] pesasse ad oncia ad oncia,

ghelli (a), che COIISe questo Vescovo un Alesandro Piacentino. Che poi,
allor quando scriveva Dante quest€! cose, Slato Cosse gill., 0 attualmente
trovassesi , Feltrein guai ed in pianto , pub congbietturarsi e clal tempo in
cui Dante scriveva, in vicinanza cioo dell'aDno 1318. (6), e da queUo
cbe dello stesso Vescovo riferisce il cil.8to Ugbelli, cbe exsul tandem de
uS:;'it in Portu Gravino, anna 1320. Imperocche essendo costui non so
lamente vescovo, ma anche Signore di Feltro, non pare cbe si potesse
la di lui cacciata eH'ettuare senza. che vi precedessero de' grandi torbidi •
... n POSTILL. C&s. ci· fa conoscere molto distintsmente chi fosse questo Ve
scovo, ed alcuni delle vittime ch' egli sacrificb, notando praenutiat au
etor quomodo presbiter Gnrza de Domo iUorum de Luxia Feltrani di
strinetus Episeopus olim Feltrinus proditorie eoepit Antoniolurn et Lan
lfiarottum de la Fontana de Ferraria, et· captos mis;" ,e8S ad, Dom.
Pinum tunc rectorem ei'IJitali.f Ferrariae pro Eeclesia tanquam rehelltls
eju.f 'fbi decapitatl' flM'runt ;-et cum eis etiam Prior S. La, .. diclae' Ter
ree, et eM'tis aliis. N. E. _ sara scancia, vitmperevole, s1 CM per.
simil non s' entro in Malta: sl che neila torre, nell' ergnstolo, di Mal
Is (e) in riva al lago di Bolsena, in cui Cacevano i Papi nnserrilrei
pessimi cherici, non -i' entro mai alcuno per Cloel eooeme delitto. Cosl;
]e tracce se~endo de' pin antichi comentatori , parmi di spiegar meglio,
ehe seguendo il Danieno, il quale per Malta intende un' orrida prigionC'
fatta dal tiranno Ezzelino suddetto costruire nel Padovano: imperocche a
lJuesto 'niodo la nota innocenzR di quelli, contra de' quali iocrudeliya il
tiranno, farebbe anzi, contrariamente alln scopo del Poets, che Ja gran..;
dftZll del delitto del Vescovo venisse piuttoeto lid impiceiolir eM ad .ag
grltndirsi, ... Non ci 'sembra inutile di recRr Ie antoriu. de' due P08tillat~
cb' abbiam tra Ie mani su qu~sto prop08ito, n CUT, dice: in lacu Yi
terbii e,ft .turri.f, quae dicimr la Malta in qua saCtWdoti1s tlelinqaentes
rnittebantur ~ Papa, FA iI Glemhervie meno aecnratameate: Malta Car
eer 'asperum clericorum Ro~, uhi pro' maximo delicto miudJantu.r,
.mtle ostenditur maximum Icelus Episcopi Feltrini ec. N. E.

(a) Feltrt!nlrl Epi.copi tom. Y. '(b) Vedi Ja nota Inferno I. 191•
(c) Ql1nnto ouenoin tuui i descrittori d' Italia , non lroYa.i ialomo al

I_go di BoJsena altro che Marta, e .baglia iI Venturi a dir certa cl&t: in
tlJ1"Ua ri"n tJ' ~ un caltello, cl.e ora ,; c1ritlma Malta. Ma ben, .ic:come
a, tempi di Dante _ppt'Jravali Monte Malo ( Par. llY 109.) i1 moote YieiDO
a Roms de-uo ogri Monte Mario, dovettfj _ne' medtisimi It!Dlpi del Poeta ap
peJJ8Tli Malta it laogo dell' oggi Marta, e di tal Q\Utllione da indilia iI
Cluerlo Ital. ant. Jib. ~ tii cui fl8rlando dice, fld IIII;u, oltium pUla filille
tJ;cum qutmtlam, leu illli6ne aed!ficium nolrline Marttlnum ,!uod in .ftine
rario marillimo corr"ptum elt ira MaltfllWm •
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58 Che donera questo prete cortese
·Per mostrani di parte: e cotai doni
ConfQrmi fieno al viver del paese.

61 Su sono specchi, voi dieete Troni ,
Onde rifulge a noi Dio giudicante,
81 e1:le questi parIar ne paion buoni.

64 Qui si taeelte e feeemi semhiante,
Cbe fosse ad altro volta per la ruota,
In che 8i mise com' era davante.

67 L' altra letizia che m' era gill nota
Preclara eosa mi 8i ieee in vista,
Qual fin balascio in che 10 Sol percuota.

58 Che, relati",o AI- delta sangue Ferraresc~ cortese, ironieamente
per iscorte.re e crudele.

59 60 Per mostrarsi di parte, per mostrarsi partigiano del Papa.
V'BlfTUlll - e colai doni CtJnformi fleno , sannoo , al vi'l1er del puse :
accenna cbe fossero i Feltrini per dlvenire traditbri e micidiali .

61 th Su .wno specchi, voi dicete Trohi. Questo e il terro ordine
desli angeli, pe' quali Iddio JD1loda ad. esecuzioDe tutti i 5uoi giudizj.
Adunque, p~rche in qnelli , co~e iD sp~c~i, ril~cono i 'giudizj del grltnde
e magno IddlO, Dol guardando'lD q11'elh gh veggt8mo. LUfDuro. Per fOn
damento di cotale 5UppoSto ministerio dell' Angelico online 'appellato Trani
tiene il Daniello que}' detto del Salmo: Sedisti mper thronrun' qui judi
eas aequitatem (a).

63 Questi parlar, queate prediziooi - ne paioll huoni, Doi Ii n
diam certi.

64 65 66 E fecemi semhiante ec. Costruzione. E per la ruota, pe '1
giro, in· che si mise com' era davante (b), ftcemi semhiante clae JOSIe
'VOlta ad altro, fece che mi sembrasse, ch'io ro' accorgessi, ehe pil\ non
attendeva 8 me. .1

,6'J Letil$ia, per anima heata. VOLPI. - cke m' era gia nota, di
cui Cunizza m' aveva gilt manifestato la fama (c) . .

68 PT-eclara ec. , al modo de' Latini, per malto chiara, molto rl's
plendente: mi si fece "edere cresciuta molto nello spleDdore, significan
do COIl il desiderio di compiacer Dante essa pure (cl) .

6g Balascio, aorta di pietra preziosa .

(tI) P,a"". g. (b) Vedi nel canto precedente tI. 16 e .eg g. (co) Ver..
•i 37 e .egg. (d) Vedi .opra De' veni,14 e 15.
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70 Per letiziar lassu fulgor s'acquista
51 come riso qUI: rna giu s' ahbuia
L' ombra di fllor come la mente e trista.

73 Dio vede tutto e luo veder 5' inluia , ..
Diss' io, heato spirto , s1 che nulla
Voglia di se a te p.uole esser: raia •

76 Dunque la voce tua, che'l ciel trastulla
Sempre col canto di que' fuochi pii
Che di sei ali fannosi cuculla,

70 71 7'). Per letiziare eo. , per allegll8re. Accennando la eagione d' ea
sersi fatta quell' anima piu risplendente, dice che, siccome qui in terra
si fa l' uomo esteriormente ridente, a misura dell' allegrezza che interna
mente gode, cosi in Paradiso si fa I' anima ester10rmente pili Iucida a nor
ma dell> intE!rna allegrezza: ed al contrario, nell' Inferno s' a.huia l',()m
hra di fuor, si oscura esteriormeote l' anima co~ la mente e trist4, a
misura dall' interna tristezZll.. , .
. ']3 S' inluia. 4d\l1Ulazione de' verhi intanarsi , ingolfarsi. incor';
porarsi ce. significanti. entrar.e in tanG, in golfo, in COI]JO ec.: La il
poeta nOltro, in grazia massime della rima, formato inluiarsi, qui per en
trare in lui, e nel' 'V. 81. di questo medesimo canto i,.truI1'si ed i"....
miars; per elllr8re in te e ill me, e finalmente Parad. XXII. ~27' inle-.
iarli per entr:are in, l.ei. A proposito. di cbe IOvveQ,ga a chi mai tchiz
~n()6etto foue il l'icordo del DII:vanzati di .. .sopra commemorato (a). &lhe
tqUi i ·lYanai. formano nomi delle case; e eke, Quintiliano, e tuui i
t;ramatici l' approvano, quando ealzino. Illuia in vece d' inluia leggoDo
qui l' edizioni diverse daUa Nidob. ,'Ie quali pero tUlle poi Del un. 12"}_ di
lIuesta eantica Ieggono come Ia Nidob. inlei e non illei.. )

74 75 NuJJa 'V0Glia di. $(1, 10 stesso che nissuna voglia di lui • d'1tl
dio, - fuia " OIcura, trasIativameDte per nascosta (h) . .. n Con. CA.••
legge huja in luogo di f~ja, ed il Sig. Portirelli ba ere«Julo di rieevere
questa variante anche nel Testo, adducendo Ia ragione steaaa del P. Ab.
di C. che il primo vocabolo_ nOD ha una deciaa .6ignificazione. mentre i1 se
condo viene inteso ehiaramente per oseuI'a aseosa. La n.ota pere Inf. ,xu. go.
qui pur citata dal nostro P. L. fa conoscere Ia difficoltll di preferire de-
cilllmente un tal camhiamento. N. E. .

76 Trastulla, diletta. AUo stesao 8$1SO adopra. Dante ii, medeeimo
verbo Purg. XVI. go. " .

77 78 Col cantu di que'fuoehi pii, cAe ec. Manifesta Dante I'inten
dimeoto IUO, che l' Osanna cantal.c!.. da- qucat.i Jlpiriti (COBIM av"iaO nel

(4) A. ,er.o 40. (b) Vedi •• Dola al 11.' 90 del cablo X'1f dell' laCern••
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79 Perche non soddisface a miei disH?
Gia non attendere' io tua dimanda
S' io m' intuassi come tu l' immii .

th La maggior valle in che l' acqua .si spanda,
Incominciaro allor Ie sue parole,
Fuor di quel Dlar che la terra inghirlanda,

85 Tra discordanti liti contra'l Sole
Tanto sen .va, che fa meridiano
La dove l' orizzon~e pria far suole.

precedente canto v.. lag. ) cantato fosse aa loro insieme em Serafini. 1'"uo
chi pii appella i Serafini claW etimologia del nome; imperocche\ s8I'aph ,
come spiega Saida (a), significa urens . Aggiunge farsi i medesimi cucul
la (veate monacale per veste ampia) di sei ali, per la descriziooe che
de' medeaimi Sera6ni fa il profeta lsaia (b). CocoZZa, e non cuculla, av
visa il Venturi, scrille la Crllsca: ma se non era diversa la CrUlca ai
tempi del Venturi clalla odiema, scrive questa l' uno e l' aluo.

79 -A' miei disii , di saper chi tu sci.
80 81 Giti non ec. Se, come tu entri 'n me a conoscere che nissun

divino volere m' ~ Olcmo, enuass'io pure in te a scorgere i desiderii tuoi;
certamente non aspetterei CM tu me Ii manifestassi, ma preventivamente
ad ogn.i tua dimanda gli ti renderei paghi.

Della ragione di formarsi Dante i verbi inl.uarsi , immiarsi,'ed al
lri cotati, ~ detto abbastanza poco anzi al II. 73. del prescnte canto ..

82 83 84 La ma~or 'iJaUe ee. Supponendo il Poeta. che dal mare,
che la terra tutta inghirlanda, circonda " cioe daB' Oceano, diJfondendosi
Ie aeque ad allagare Ie pin basse valli infra terra. formati sienli i mari
particolari, percie> , come de' mari particolari il maggiore ~ il Mediterra
DeO. 10 dice easere la magKior 'Vaile. in che l' aClfua si spande fuar di
quel mar. clle ec.,. cioe {uor dell' Oceano.

85 86 87 Tra discordanti liti, tra Ie coste..Europee ed Alfricaoe.
discordanti di religion~ e di costumi - oontra 'l .Sol • contra il corIO
del Sole, da Occidente inverso Oriente, dallo stretto di Gibilterra. dove
il Mediterraneo iocomincia, verso la Palestina, dov' esso MediteLTaot:o ba
termine - Tanto .sen 'Va ehe ee.: tanto si stende, che i1 cerchio , il
qual sene di meridiano ad un capo, serve il medesimo di orizzonte all'al
tro capo. Questa ditferenza ste6sa di longitudine tra la Palestina e il ter.
mine occidentale' della Spagna (dOT' ~ Gibilterra ) suppone Dante ancora
Inf. xx. 1:14. e &egg., e Purg. XXVlI. ne' primi versi : ed euere i1 poeta

(a) Citalo dal Launmti nell' 4mallhea Ollomaslica :Ilia voce Seraphim.
(b) Cal" 6.



l44 DEL PAR A DIS 0

88 Di qnella 'valle fiI' io littorano
Tra Euro e Macra che per cammin corta
Lo G~novese parte dal Toscano.

9 I Ad un occaso quasi e ad un orto
Buggea siede, e la terra ond' io fui,

nostro 'in cotale geogra6ca supposizione conforme agl' iuegnamenti della
geogra6a de' tempi suoi vedilo ootato correlativamente alia cmosa Purg. d. 5.

88 Di quella valle (iotendi ripiena d'acque) doe di quel mare
fu'io littorano, nacqui, ed abitai su'l lido.

89 al 9:1 Tra Ehro e Macro. ec. Cbiosato avendo anteriormente al
Vellutello tutti gli espositori, che ne circonscriva coal Dante Marsiglia.
d' onde Cu comunemente detto il .qui parlante Folco, si oppone loro il
Vellutello dicendo. cl~e Genova, e non Marsiglia vengllc~'ui circonsclli.t
ta: imperocche, quantul\que fosse Folco comunemente ap to 'eli Marsi
glia, egli nondimeno era nato 'in Genova; e .non per a tI'8 C8gione fll di
Marsiglia appellato se non perche la sua ahitazione, dopo 10. morte del
padre fu sempre a Marsiglia. E questo ( aggiunge) moSS8 il Plltrarc4.
nel qaarto del Tn'onfo d' Amore, a dir eli lui

Folchetto, ch' a MaJ'Siglia il nome ha Jato.
Et a Genova tolto ec.

Volendo adunque il prelodato spositore che' pe 'I littorale tra EfJro e Ma
cro. s' intenda il solo littorale del Genovesato. chiosa che sia Ehro pic
ciol flume. che metle in mare tra ~lonaco (castello 01JtJ ha principia
10. riviera eli Genova da la parte eli Ponente) , e Nizza citta .in Pro-
venza . .

Quest' Ehro pero tra Monaco e Nizza e tanto picciolo ch'io nOD 10
trovo in nissuoa descnzione d' ltalia, ne dell' Alberti. ne del Magini, n~

del eluerio; e temo della di lui eeistenZA. Ma siBvi pure .
Folco non e altrimenb nato in Genova, ma in Marsiglia. Fulcl&eUD

di Marsiglia (scrive nlllie Vite de' Poeti Provenzali N08t1'8damus (a), e
conferma Moreri ) (h) fu flgliuolo d' un Alfonso. ricco mercante tli
Gt;nova ahitante in Marsif5lia; e hen per cotale accidentario nascimeDto
di Folco io Marsiglia pote it Pelrarca dire di lui, che dasse il eome a
Marsiglia, eel a Genova togliesseJo.

Di Marsiglia appella Folco ancbe il poeta nostro, nella sua 1"01
(fare EloqueTlza (c), e se non di Marsiglia puossi ragionevolmente iDten
dere quanto dice qui della patria di Folco.
, Marsiglia e a un .dipresso nel mezzo tra 1a Macra e 'J certamente ea
sten~e e a lutti noto Ebro, uno de' principali 6umi della Spagna. che ai
IIcarica nel Mediterraneo al di sotto di Tortoaa neUa Catalogna .

.--: -L.. -~--.

(a) Num." XI. (6.) Diction. Hialor,' art. Fouque. ou Fouq~l de Marseil
le. (c:) Lib. 2 Clp"'6.
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Cbe Ie del sangue suo gia caldo il porto.
94 Folco mi disse quella gente, a cui

Fu noto it nome mio: e questo cielo
Di me s'imprenta com'io fe'di lui:

AUa distanza tra l'Ispano Ebro e Ia Macra, pin del triplo maggiore
di quella tra iI sUPPOS10 Genovese Ebro e la Macra, rendesi pin neces
saria per lstabilire la patrie· di FoIco, l' eggiunta, che fa il Poeta di una
pin preeisa determinazione di luogo col rapporto a Buggea (a) , oggi
Bugia, ciull suII' Affricana costa, ed insieme diviene 'fa distanza tra Bugia
e l' Europea costa alIa distanza tra I'Ispano Ebro e la Macra pin propor
Donale.

Di Marsiglia finaIm~nte e di Bugia piu. veracemente si afFerma, ehe
sitllate sieno ad un oceaso quasi e 'ad un orto ( ci~ sotto quasi ad un
meridiano medesimo) pili che diBugia e di Genova': non essendo Marsi
gl~ diJrel"Cnte in longitudine cia Bugia pili di un grado, ove Genova n' ~
difFerente pin di quattro.

Per commin' corto, ci~ per dritto canale scorre di falto Ia Macra .
93 Clte.ft del sangue suo giti caldo il por'to. Quelli che intendono

parlar qui Dante di Marsiglia dieono sparso questo sangue nel porto di
easa cittA , nell' assed.io ed espugnazione della medesima, che -feel' Brute
di commiasione di Cesnre (6). Quegli altri poi che intendono Genova,
dicono accennarsi un'orribile strage de'Geqovesi faua da'Saraceni nel936.(c).

!l4' Foleo mi disse, mi chiamo, quella ee, Ii'orse, peroccM da aleuni
appe1lato rosse FolChetto (come dal Petrarca ne'riferiti versi), vuole qui
Dante indicato it preuo di lui nome.

95 96 Questo cielo, il del di Venere - rli me s' imprenta , s' im
pronta, s' imprime, della mia 6gura e della mia' luce. Ricordisi iI leggitore
di ci~ eheDante Del IV. di questa cantiea v. 28. e segg. ha insegnato,
(:he qU8ntunque in varii t:ieli apparissero i beati, I.utti pero hanno i loro
scanni nell' empireo, - com'io fe'di lui, com'io in terra m'imprf'ssi
delle amorose di lui influenze. Narrllsi che vivesse Folco innamorato di
ceria donna, e che poeta essendo, molte rime in di lei lode in idioma
Provenzale componesse; rna che 6nalmente, morta essendo quella donna,
si fee' eglt monaco, e che in' pNlgresso di tempo fu Vescovo di Marsiglia,
e finalmente Arcivescovo di Tol08a (d) . ... Graugier comentatore e tra
duttore di Dante nOD ismentisce queste Iioti~ie, 8nu vi aggiunge Mcune
particolaritll: ci~, che la sua Laura fosse unn tale Adalagia mogJie bel
JissiDla e castissima di un tal Baral Marsigliese; la qUllle essendo morta,
Folco £u presQ da tanta malinconia, dIe abhenche ammogliato fosse abban-

(G) BUIBe4 in veee di Rugia serive anehe Gio. Villani lib. 12 cap. lot.
(h> Cae,aru Comment. de bello cill. lib. '2. (c) Giusliniani IItoria di. Ge~

10'4 riportata dal Vellutello. (d) Vedi 'I sopraccitato No,tradamus •

Tom. III. T

j
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97 Che piu non atse lafiglia di Belo,
Noiando ed a Sicheo ed a Creu~,

Di me, infin che si convenne al pelo:
100 Ne quella Rodopea che delusa

Fl1 da Demofoonte J ne Alcide
Quando lole nel core ebhe richiusa.

103 NOll peri> qui si pente, ma si ride, .
Non de!la colpa, ch' a mente non torna,
1\Ia del valore ch' ordino e provvide .

dono il mondo, ed inaieme con due de' suoi GgH e la moglie vesd I' abito
de' Cistercieusi; che fu quindi Abate di Comella, 0 di TorioeJlo, 'COme
altri dicono, ed inGne Vescovo di 'Marsiglia, quale pietosamente mori. ec. (a).

97 98 6g Cke pia nO'1 arse Be. Costruziooe. ehe, infinehe si con
venne al pelo, 6ochi! pe'l gioveoile primo pelo, per ]a giovenile edt, fu
cooveoevole cosa (Cke 'n ~io'l.'enil fallire 8 1IIe1l vel'gogna (b), non arse
piii. di me la fif51ia di Belo, Didone iooamorata di Enea (c) , -noianda,
noia , tristezza recnodo, ed a Sicheo" ed a CrBJlsa. ed all' omllMt di Si
cheo; di cui Didone era vedova , ed' a quella. di' CreuA , «Ii cui era
vedovo Eoea . ' . . . ." .

100 J 0 J 102 Quella Rodapea , quella Filii 'abitante . preuo al 'moote
Rodope Della Tracill (Rhodopeia Phyllis I' appella percio aoche Ovidio' (tl)

. - che delusa.fu da Demoofonte, non euendo co.tui ritomato a FilIi,
come aveva promesso (e) , mnncanz8 per' cui la inoamorata femmfna'li dii!
moote. ~ Jilride, cioo. Ercole, cost d",Dominato perchi! ake in Greco
SigDi6ca (fa{fliartlJa: 0 veramente fu nominato AlciM «1a Alceo nolo ma
terno . L.U'DJl!'O. - Quando 101e nel core ec., quando Cu innamanto
di Iole 6glia d' Euclto Re d' Etolia, a segno di fare, per compiacerla.
delle pazzie.

104 Ch' a mtmte non lorna , la qnale per la hevuta acqua di Lete
rimnne aff'atto in obbJlo (f).

105 Del valore, intendi dell' eterno ..alore, ci~ della eterua poten.
za e sapienza di Dio. cost appellata anche nel I. di questa caotica v. 101'

- ch' ordino, e p,.ovvitk, ioteodi, che per I. stella di Veoere 8'io
ftniue negli umani cnori amore.

(a) Grangier Paradis pag. 19~ 93 eir. da! CIY. Artiad Paradi, p. 271.
(b) Petrarca nella ranzone 35.. Ce) Dei yarj pllrf'ri iDtorDo all'innamora"
menlo di Didone desrrittoci da Virgilio yedi cib rb'~ oolalo Inrerno tt.61.
(tl) Episr. Heroid. 2. (~) Vedi ... precitlta epiSlola d' Oyidio • (f) Vedi.
Pargalorio UVIII 127 e segg.
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106 Qui 51 rimira nell' arte .ch' adorna
Colanto efl"etto, e discerne.5i 'I bene
Perche 'I Dlo'ndo di su quel di giu torna .

106 Qu1 si rimira , 8i contempla - I' artc, Ia divina Sapienza, -
ch' adorna, cbe dispone. .

J07 108 Cotanto eJfrtto (cioo efFetto di cosl grande importanza per
Ia coDsenazione dell' uman genere), cosl parmi doversi Ieggere COD undi
ci mss. veduti dagli Accad. della Crusea , e non con tanto affitto, come
leggono tutte I' edi~ilai ~ fuot the la Nidob. ehe legge eO(ahto ttJetto" AD
dle ilCanoDico Dionisj legge cosl N. E. - e diJcernesi' l bene, il
buon 6ne - Perche ' l mo"do, di su quel di giu torna : cosl io leg
go colla Nidob. e spiego perche , pe 'I qual bene , il mondo di su, il cie
10, lorna (da torniare, sincopato dell' i j a modo del comspondente La
tino tomare , per fabbricare , formare) quel di giil. , il inondo terre
stre. Leggeodo tutte l' edizioni diverse daUa Nidob. Perche al mondo ec.•
ndi, lie vuoi lettorc, per te stes'lO, eh'io nOD me la sento di trascrive
re, Ie vane interpretnioni e barufFe che iDsorgono tra gl' interpreti . .. II
COD. Cu. legge anch' e880 con la Nidoheatina il Mondo, ed j) suo Post.
chiosa bravomente : facie coovertiamorem mundanu1ll ad erelestia , et sic
tUl Mundum Superiorem rtf hic dicit.' .

II P. Ab. di Costanzo poi non conviene col P. L. lull' etimologia
della parola lorna (da tOnJiare sincopato dell' i ) e' vorrebhe pin toItO
dedurla dal vocabolo Francese UJurner voltare. L' opinione del P. Ab. ci
sembra per ventt! preferibiJe, perch~ concorda :rerfettamente col belJissimo
converti del detto Postil. Anche il POSTJL. C.lE'r. per non molto diBsimil
via sembra cbe si approssimi a qnesta conghiettura: dicendo Quia mun
tlu, inferior. et corruptihilis remt in ;Sllperi(YI:pm , et fit conformis sibi
per conservationem. et perpetuatioFlem. Che Dante poi parecchie volte
llIbbia adoperati francesi motti vestiti alla fog~a Italiana cume altresl non'
poehi del particolar dialetto Lombardo cc. vari 8Ono gli esempj, che ne
.bbiamG in questa sua DiviDA Commed.ia; astretto torse eglr daUa man.
canza 0 daUa rima, 0 per desiderio di arrieehir In patria lingua come a
suo Inogo si ~ osservato dal P. L. eo. E siceome ci vien fauo di legge.
re in questo pUDto il 2.0 fUMcolo del Giornale Italiano die pUbblicasi in
Milano da valorosi uomini. non possiamo tacere al bel proposito , esse-rsi
«lOlh dimostrato J che in quel paslO dell' Inf. c. 3. 'V. 42. lit dove il Poeta
de' poltroni eel in6ngardi parlando, dice

Caccia,.li i Ciel per non esser men belli,
Ne /0 profondo Inferno Ii rice-VI: ,
Che aleuna 510ria i rei avrehher d' elli

Aleuna in qnest' ultimo verso deggia interpretarsi per nitlOft dal Fr:tnceat:
aucun , al qual senso I'istesso Dante adoperoJla nel. e. 12 'V. g. Inf.

Che da cima del monte, onde si mosse,
Al piano ~ sl la roceia diieoscesa
Ch' alcuna via darehbe _ chi Sll fosse

Ove appunto il P. L. prevalendosi della notizia conferitagli dal dottissimo'

T 2
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109 Ma perche Ie tue voglie tutte piene
Ten porti che son nate in questa spera,
Procedere ancor· oltre mi conviene.

I J 2 Tu vuoi saper chi e 'n questa lumiera
Che qui appresso me cosi scintilla
Come raggio di Sole in acqua mera.

I 15 Or sappi che Iii entro si tranquilla
Raah, ed a nostr' ordine oongiunta
Di lei nel sommo, grado si sigilla .

I,

Signor Ennio Quirino Visconti interpret6 la parola alclUIa per nissuna
prima di ogni altro eomentatore. Sono tante e si belle Ie pruove, dall' Au
tore di queUe poche carte addotte, ehe non abbiami> ardire di apporci.
Vero si e perO che sembra pOlersi interpretare auche altrimenti tal Inogo
senza ricorrere a quella metamorfosi, ma aiccome non ne ~ questa il lao
go, tacciamo, non senza rendergli del ritrovato Ie pili distinte grazie N. E. -

109 110 Ma percke ec. Costruzione. Ma perche, acciocche, Ten por
ti , sieno in te , piene , IIOOdisfatte, tutte Ie tue 'lJOfflie., Ie tue brame,
eke son nate in questa spera, ehe dentro di questa stella sonosi in te
eceitate. .

1 12 Chi ~ 'n questa lumiera, qual anima ~ dentro di questo Iume,
di questo splendore .

114 Mel'a, pura, Iimpida.
1 1 5 Si tranqllilla, ouiene perpetua tranquillitade e pace.
1 16 I I'J Raah, meretriee di Gerico , la quale per aver salvate in sna

casa alcnne spie eli Gioaue, capitano del popolo detto, fu. da lui preser
vataed aceolta., nel sacco di quella dua: and' essa poi passO al culto del
vero Dio d' Israele. VOLPI (a) . Raab (riftette molto bene il Venturi )
vien IOOata da S. Paolo Hehr. 11. , e percio forse il Poeta Ia colloca in
sl alto grado di gloria, - a Mitr' ordins tiC.: I' ardine, il cora no
ItrO 11 cui ella e congiunta, di lei si sigUla, lI'impronta e si fregia del
la splendore di lei, nel somma fjrado, BeI suo pili emiDente luogo. Gli
Accademici della Crusea banno Ievato J",' lei, che leggono tutte l' edizio
ni antiche, e '1 maggior numero aneora de'mss. da lora confrontati ,-.
sostituito di lui, non badando essi che" come poco anzi disse Falco im
prentarsi il cicio di lui, coai puo 10 ste880 dir qui sifJiliarsi I' ordine
suo di lei, di Raab. .. II COD. Glembervi6 Iegge di lui N. E.

(a) QOlntonqne Blconi sacri' interpreti delle di,ine scritture pretendano,
cbe f05se Raab esteua :0 locandiera piotto.to che meretricf.', molto pero pllu

'sibile ~ 13 sentenza degli altri, ai qq;tJi Ii uDis~ it poeta DOltro. Vedi, tra
lli altri, Tirino lome 2.
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118 Da questo cielo, in cui l' ombra s' appunta
Che '1 vostro mondo face, pria ch' altr' alma
Del trionfo di Cristo fu assunta.

12 I Ben si convenne lei lasciar per palma
In alcun cielo dell' alta vittoria
Che 's' acquisto con l' una e l' altra palma

124 Perch' ella favor.o la prima gloria
Di Iostle in su la terra ·santa ,
Che poco tocca al Papa la memoria •

J 27 La tua cittil, che di colui e pianta

118 119 12~ Da questo cielo ec. Costruzione . Da questo cielo, in
cui s' appunta, termma, I' ombra, CM face il vostro mondo, i1 terrestre
globo V05tro, fu , Raab, assunta, ricevuta , pria ch' altr' alma del trion
fo eli Cristo, prima d' oltr' anima per Gesu. Cristo saJnta. Tl'ionfo di Cri
sto , appella Ie anime per lui salve anche Parad. XXIII. 19' e segg. Do
vendo per cagione della maggior grandezza del Sole , aver I' ombra della
terra figura di cona, stahilisce Tolommeo, nell' Almagesto (a) J e con esso
anche il poeta nostro, che la punta di cotale ombr08o cono cada nel ciel
di Veoere. -

121 122 123 Ben si convenne cc. Ben. conveniente cosa fu che, vo
lendosi da Cristo, salendo al cicio trionfante, lasciare in alclm cicio , a1
dissono dell' empireo, '{ualche anima di '{uelle che seeo all' empireo con
duceva, per palma , per segno, dell'alta, grande, vittoria, cluJ s' acqu.i
sto can l' una e l' altra palma, con ambe Ie lIl.'1ni, intendi. conficca
te in croce (a fine cioo , ebe passando in seguito altre anime all' empireo •
iocomiociassero ne' cieli inferiori a scorgervi alcun. segno della vittoria me
desima ). vi lasciasse lei , Raab, piuuosto ell{.' altr' anima .

124 125 Favaro J da favorare. che per favorire adoprarono pure al
tri ottimi sennon (b) - la prima gloria di Giosue. la prima gIori08a
impresa di Giosu~ nella ~rra .prolllC3sa , che fu l' espugnazione di Genco.

126 Che poco tocca al Papa la meTn(Jria, della quale poco iJ Papa si
ricorda , .che Ita vituperosamente in mano de'Saraceni. A questo prop08i
to (avverte iJ Daniello) sgrido anche il Petrarca

Ite superbi e miseri Cristiani
Consumando I' un I' altro, e "on vi caglia,
Che 'J sepolcro eli Cristo ~ in man de' cani (c) .

127 128 129 Di colu,' e pianta , ~ stata piantata, fondata. da coIui,

(0) Cosl ') Velllliello. (b) Vetli ') VocahoJario della Crusea. (c) Trion
fo della fama cap. 2.
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Che pria volse Ie spalle al suo fattore,
E di cui e la 'nvidia tanto pianta,

130 Produce e spande. il maladetto flore
Ch' ha disviate Ie pecore e gli agni,
Perocche latto ha' lupo del pastore.

133 Per questo rEvangelio e i Dottor magni
Son derelitti, e solo a i Decr~tali

Si studia sl, che pare a' lor vivagni .
136 A questo intende 'I Papa e i Cardinali:

cllt~ pria volse Ie spa/It: al suo fatl.ore, cbe prima di t1Uti, cbe il pri
mo , apostato eLil Creatore ( accenna Satanal80 ) , e di cui ~ la 'nYidia
tanto pituita, perciocch~ per invidia di SaranllSSo ~ intrato it peccato nel
mondo, e pe 'I peccato la morte COD tutta I' altra comidva di mali. • It
COD. CUT. in luogo di tanto pianta legge tutta quanta N. E. Ad accen
nare Ia malvagita de' Fiorentini fa j] Poeta cbe ricordisi qui nuovamente
per Folco cio che pel' altri fece g;h ricordar.i (a) Condata Firenze aotto
gli auspicii di Marte, pe 'I quale, giusta il detto del salmo 95. Dii gen
tium tkemonia, intende Satanasso.

130 Prodllce, in vece di conia , corrispondentemente a fiare, che ap
pella. il Fiorentino gigliato, pe 'I flore di gigJio che vi ~ improDtato
maladetto, pe' trist1 effetti cbe cagiona in discapito della giustizia.

131 132 Ch' ha disviate ec.: perch~ I'avara cupidigia d'accumular quei.
Gdrini 8e~pre insaziabile , ha ratd prevaricare nOD solo i laici , ma ezian
dio gli eccleaiastici; dappoicb~ ba fatto divenir iJ sommo Pastore rllpace
Iupo . VSNTURl. Era in tempo di questo poetico viaggio Papa Bouifazio VIII.,
gill di simonia tacciato Inf. lUX. 53. Vedi perU quella nota .

133 L' Evangelio, parte delle diviue scritture pe 'I tatto - Dot
tor magni , isanti Padri.

1::S4 135 Son derelitti , perch~ di nissun lucro - solo 4i Decret4
Ii, Jibri contenenti Ie ecclesiastiche lesgi, nelle quali Bonifazio VIII. era
maestro, a segno di aggiunger egli ai cinque libl·i ; in che tutte Ii eon
t.enevano, il sesto libro - s1, cluJ pa1'e a' lor ",iva!J"i, talmente che
cotale studio apparisce dai 1,ivogni, dai mnrgini di essi libri • ricoperti
d'ontume dal sovente applicarvi Ie dita ... II Sig. Portil'elli dopa aver re
cato questa interpretazione del P. L. riporta il Comento della Nidob., che
dice : Yivagno e I' estremo orello del Panna, e cognosl:es; a quelli
multo la 'jina drappatura, si che altro non vuol dire, clae guadagna
no tanto, che vanna yestiti de' piu fin; panni , Ii quali 1Jestimenti so"o

(a) IDferno Jtlll 145 e segs.
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Non vanno i lor pensieri a Nazzarette ~

La dove Gabbriello aperse I' ali .
139 Ma Vaticano e r altre parti elette

Di Roma, cbe son state cimitero
AlIa milizia che Pietro seguette,

Tosto libere fien dall' adul..ero .

Jiversi da quelli desli Apostoli . n discreto Iettore saprA non lasciarsi
appannar gli occhj dalla nebbia del Secolo XIV , nello scorrere questa chio
sa N. E.

137 138 Non vanno i lor pensieri a Nazzarette , non Ii fanno premu
ra veruna di riacquistar Nazaret, Iuogo della Terra Santa, r:r tuua essa
- dtwe, vale verso dove (a) - Gabriella l' Arcange 0 - aper
se I' ali , volo, intendi, tid annunziaJOe a Maria Yergine I'incarnazio
ne del Divin Yerbo.

139 140 141 Yatica~o, uno de'sette colli di Roma, dov' ~ I'insigne
basilica e sepolcro di S. Pietro - elt.'tte, per Ie piu sante - Alia
milizia che Pietro seguette, ai moltissimi s~nti • che ad imitazion di S.
Pietro, hanno per la fede di Gesu Cristo data la vita.

142 Tosto lihere lien dall' adult'ero . Adultero ( sincope in grazia
deUa rima, per adafterio) appeBa I' attar-co de' Prelati ecclesiastici aile ric
chezze temporali, come a cose non del Ioro grado apostolico. II Landino
II di opinione, che per questa Iiberazione predicasi la morte di Bonifazio VIII.
che segui 'nel 1303. ; . iJ VelluteBo , l' aggiustamento delle cose d'Italia ,
che aspeUna Dante pet' Arrigo Imperatore; il Venturi attribuisce al Vel
latello l' opinione del Landino, e fa .sua quella del Vellutello. Secondo
me perO poco vale I' una, e meno I' aJtra; perche quando Dante acnvea
queste cose Arrigo era gill morto (b): e Bonifazio non fu certo I~ultimo

Papa che a Dante spiacesse (c); n~ tampoco 6nivano con esso lui i Car
dinali, de' quali pnre disse, che non andav:lIlo i pensieri a NazUlrette .
Meglio adunqne parrebbe a me cbe s'intendl'sse I' evacuazione cbe di Ro
IDa fecero iI Papa e i Cardinali nella traslazione della Sede Ponri6cia in
Aviguone per Clemente V. soli ciuque anni dopo questo poetico viaggio,
e molti anni prima che compiesse Dante Ia presente opera .

(a') Vedi Cioonio Partie. 98 2. (b) Morl Arrigo, com!" luui 81' islol'ici
riCeriseono , del 13l3, e Hoi in queslo medelimo ("anlo abbiam "Osservalo ehe
Danle leriue lsi cose cerlamellle dopo iI 1314. Vedi Ie note ai 'ersi 46 e
legg. e 52. (r) Vedi eib ebe dice di Clemenle V nello slessa canle dove
sparla di Bonifazio VIII. Inferno XIS 8:! e segg.

Fine del canto n01W.

•
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CANTO X.

-~-

ARGOMENTo.

Tratta dell' ordine. ehe pose Dio in crear Ie eose dell' universo. Sale

poi al quarto eielo. ehe e fuello del Sole) dovetrD1Ja san Tomma
so d' Aquino.

I

4

Guardando nel suo Figlio con r amore,
Che l' uno e r altro eternalmente spira,
Lo primo ed ineffahile valore,

Quanto per mente 0 per occhio si gira,
Con tanto ordine fe', ch' esser non puote
Senza gustar di lui chi ci6 rimira.

1 al 6 Guardando ee. ParIa in questi due, primi tensetti il Poeta
della creazione del mondo coerentemente a due note veritA, a quella cioc\
teologica che opera ad extra sunt totius Trinitatis , ed a quell' altra .
EvaogeIica , che per mezzo del divio Verba omnia facta sunt (a). Per
rapporto .alIa prima fa che tulle e tre Ie divine Persone alIa creauone con
Corl·ano. Per rapporto alIa seconda fa che il primo valore, eire III poten
za del divin Padre, e l' amore dello Spirito Santo (che il Padre e '1 Fi
glio insieme spirano, producono) risguardino, eire quasi norma di ope
rare prendaoo daUa sapienZa del diviu Verbo (b). E aduoque la costru
ziooe. lA primo ed ineffabile valore guardando nel suo Fi6/io con
l' Amore, ehe I' uno e l'altro eternalmente spira - Quanto per men
te 0 per ocehio si gira • vale tutto cia ehe di· creato si 'Vede ,os' in
tende - ch' esser non puote senz,a ~ustar , che non puC> non gustare
- di lui del detto tanto ordi~e . .. II COD. CUT. lcgge nel v. 2. I' uno
all' allro iovece di I' uno e I' a/tro - nel 'V. 4. poi invece di 0 per
occlu"o si gira, il CUT. cd il Glemher1.'ie ·Ieggono n per loco ee. cd il
Posull. di quest' ultimo chiosa: id est 8piritualem, et eorporalem creatu
ram. Nel v. 6. inoltre il CUT. legge chi ben rimira in luogo di chi cio
rimira N. E.

(a) Joan. 1. (b) La potenza al Padr.e, la ,api,lnza al Figlio, e·J'aPllon
allo Spirito ..olo attribuisce Dante anche Inf. III 5 e 6 'edi quella nota.
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7 Leva dun que, lettore, all' alte ruote
Meco la vista dritto a quella parte
Dove l' un moto all' altro si percuote :

10 E n comincia a vagheggiar nell' arte
Di quel mae.stro, che dentro a se l' ama
Tanto che mai da lei l' occhio non parte.

J3 Vedi come da indi si dirama
~. obbliquo cerchio che i· pianeti porta,
Per soddisfare al mondo che gli chiama:

16 E se la strada lor non fosse torta,
Molta virtu nel ciel sarebbe invano ,

'1 8 9 Leva dunqut! lettore ec. Innalzandosi Dante COD Beatrice verso
a Sole che, come altrove pin voIte ~. detto, era .lIora in Ariete, ed ai
capi d'Ariete e di Libra essendo i punti dove il zodiaco s'incrocicchia colI'equa
lore, invita percio noi lcggitori a levar seeo gli occhi al. capo dell' Arie
Ie; e, siccome muovonsi Ie stelle fisse in circoli paralellFall' equatore, eel
il Sole e i pianeti in circoli paralelli al zodiaco, percio dice che in quell.
parte di cielo I' un moto all' aliro si percuote, il moto cioe delle stelle
fisse's' incrocicchia; ed in certo modo una , con quello del Sole e de' pianeli •
.. L' un moto, e l'altro leggono inveee il CoD. CUT. e Glember'IJie: combi
Da con essi il Can. Dioniaj N. E.

10 11 12 r ~hefJgia: ' ~mirar con diletto (a) - nell' arte di ifuel
maeKtro, nell' artlficlo diDio~ che tkntro a se ec. che nella sua Idea
e dentro I. mente divioa cotanto l' ama , che non mai cia lei parte l' 00

chio, sempre rimirandola con compiacenza. VElllTUIU .
13 Da indi, dal cerchio, intendi, dell' equatore - si tlirama, ai

diparte .
14 L' obhliquo cerchio che ec. appell. il todiaco, in cui si muovono

il Sole e i pianeli : perciocch~ il piano del di lui giro tagHa obbliqua
mente (ad angolo di gradi 23. niin. Jo. ) il piano dell' equatore. Ohhlico.
in vece di obbliquo leggono l' edizioni tutte ( quanto veggo) fuor della Ni
dobeatina. Non si menzionando perU aft'atto cota! maniera di acrivere nel·
Vocabolario della Crusea segno ~ che non ha esempj, eel «) percio meglio
che si abbandoni .

15 ehe gli chiama, che se gli ricbiede per participare delle loro in
fluenze .

16 La strada lor, il giro del Sole e de' pianeti - torta , obbliqua ,
com' ~ detto.

1'J Malta 'VirtU nel ~iel sarebbe in 'lJano sarebbe superflua. Per la de-

(CI) Vedi 'J Vocabolario della Cru.ea.
Tom. Ill. V

,
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E quasi ogni potenzia quaggiu morta.
19 E se dal dritto piu 0 men Iontano

Fosse'l partire, assai sarebbe manco
E giil e su dell' ordine mondano.

22 qr ti riman, lettor, sovra'l tuo banco,
Dietro pensando a cia che si prellba ,
S' esser vLloi lieto assa"i prima che stanco .

25 Messo l' ho innanzi: omai per te ti ciba;
Che" a se ritorce tutta la mia cura
Quella materia ond' io son fatto scriba .

scritta obbliqu.ith del girare del Sole e de' pianeti vengono essi ad avvici
narsi or ad una, or ad un' altra parte della terra, ed in tal guisa a ri
tronr sempre nuovi campi dove spargere Ia loro virtu, la loro inBuen.,
la quale, tolta questa obbliquitll, verrebbe sovrabbondantemente al biso
goo a spargersi tutta sopra di una sola parte della terra. e nwlta percio
sarebbe in vano.

18 E quasi of(TIi potenzia ec. e siccome rimarrebbe la terra quasi tut
ta priva dei celesti influssi , COBl nella medesima terra quasi ogni potenza,
ogni causale forza , rimarrebbe estinta.

19 20 21 E St'J dal dritto ec. e se il piano dell' orbita del Sole e dei
pianeti facesse col piano dell' orbita delle stelle Gsse un angolo maggiore 0

minore di quello che fa, assai dell' ordine mondano perderebbesi e su ne'cieli •
e giu in terra. "

22 23 Ti riman, lettor, sovra '1 tuo hanco ec. Suppone Dante che
il leggitore del suo poema se ne stia seduto, e 10 esorta cbe in quello sta
to, comodo per poter meditare, se ne resti peoaando dietro, cooaecutiva
mente, a cia che si prelJha, a quello di cui non e dato che un auag
sio. • L' espressione Sovra 'I tuo hanco dal POSTIL. CAS. e spiegata me
taforicamente: idest super terminis tuis humanis non capacihus talia pe
nitus intimandu . N. E.

24 S' esser vuoi lieto ec. Promette che meditazione tale , prima che
apporti stanchezza, apporterll grande e lungo piacere .

25 Messo t' ho innanu ec. ti ho apprestato di che cibarti la mente,
cibati omai di per te stesso .

26 Ritorce, richiama , intendi , dalla digressione fatla.
27 Qllella materia ond'io, di cui io, son fatto scriha , ho impre

80 a scnvere. Scriha per scrittore ~ voce presa dal Latino (a).

(II) Vedi 'I Tha.,U'. linl. Lal. di Roberto Stefano arlo 'crilul •
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28 Lo mmlstro maggior della natura
Che del valor del cielo il mondo imprenta,
E col suo lume il tempo ne misura,

31 Con quella parte, che sa si rammenta,
Congiunto .si girava per Ie spire,
In che piu tosto ogni ora s' appresenla ;

34 Ed io era con lui; rna del salire·
Non m' accors' io, se non com uom s' accorge ,
Anzi'l primo pensier, del suo venire.:

28 La J-linistro mfJ6gior della Natura: cosl appella il Sole , peroc
ch~ tra Ie cause aeeoode ( delle quali I. natura 0 si. Dio) si vale neI
l' amministrazion del mondo ~ la piu oper088.

2q ehe del valor del cielo ec. che la virtu, ch' esso dal cielo riceve.
imprenta, impronta, imprime. ne'mondani corpi • lui SOtlOposti.

31 32 33 Can quella parte ec. eongiunto con quella parte. intendi,
di cielo, che di sopra ~ stata rammentata, eioe con Ariete (a) - si
girava per Ie spire, in ehe ec. II sistema della terra immobile, ch' ~ quel
10 del poeta nostro, porta seeo di necessitA che muovasi il Sole cia un
tropico all' altro pet via di spire (pet via eioe che giri come Ie scale fat
te a cbiocciola) , e ehe Ie spire per cui viene dal tropieo di Caprieomo
a quello di Cancro, sieno diverse, e s'incrocicchino con queUe per Ie qua
Ii dal tropico di Cancro riede a quello di Caprieomo. Or siccome dal tro
pico di Capricomo venendo i1 Sole a quel di Cancro, nasce a noi ogni
porno phi presto. percia Dante in vece di dire che dal tropico di Ca
pricomo veniva allora il Sole invcrso quello di Cancro, dice cbe si gi,.a
va per Ie spire. in clze (nelle quali) piu tosto ogni ora s' appl'8Senta •
E qui 0 pel soggetto cbe s' appresenta vuole intendetsi il detto ministro
masgior della natura , il Sole; e per 0fi ora bisognera capire IC? steslO
che sempre; '0 (che mi par meglio) pe soggetto che s'appresenta inten
desi ogni ora; e vorra il Poeta dire che siceome per quelle aph-e aggiran
dosi '1 Sole ogni dl piu presto all'ltalia nostra , doy' egli scriveva si pre
senta. cosl pili presto eziandio presentinsi Ie ore che dal nueer del Sole
si contano, l' un' ora di Sole, Ie due Ie tre ec.

34 35 36 Era con lui , era nel Sole - del salire, intendi, Glze in.
esso aveva io fatto - non rn' accors' io, se non ec. ~ questo come a
dire non m' accors' io niente a.JIatto: imperocch~ essendo I' accorgimt'nto
un peosiere, e impos5ibile che annti 'I primo pensiere vi sia accorgimen
to della di lui venuta. E' il Poeta d' intendimento che 51 esso che Bea
trice movcssersi di moto istantaneo propriela ch' aIcuni teologi ai corpi

(/I) 'Vedi Inf. I 38 e .eg. eli ahro'e.

V2
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37 E' Beatrice quella che si scorge
Di bene in meglio si subitamente
Che l' atto suo per tempo non si sporge.

40 Quant' esser CODvenia da se lucente
Quel ch' era dentro al Sol dov' io entrAmi,
Non per color lOa per lume parvente,

43 Perch'io 10 'ngegno e l' arte e I' uso chiami ,
8i Dol direi che mai 5' immaginasse :
Ma creder puossi e di veder si brami .

46 E se Ie faDtasie nostre son basse

de' Beati attribuiscono (a). Come a questa pa880 5' impiceino gli altri spo
sitori vedHo per te stessO lettore se vuoi .

37 38 39 E' Beatrice quella, CM ec. Cosl trovo nel ms. 607' della
Biblioteca Corsini, e cosl dee aver »ante scritto • a render ragione del ri
ferito insbmtaneo fatto passaggio a quel nuovo cielo: e deesi inteodere ca
me se scritto fosse Non rechi maraviglia cotale istantaneo passaggio, che
la e. Be.atrire 'luella, eM s1 scorg'!. che cosl guida , di bene in meglio.
di alto in piu alto delo • e cos1 subitamente, che I' .atto SIlO - per tempo
non si sp"rlfP., che il muover suo non si estende nel tempo. ma istanta
nellmente si fa. Mlllamente aItri , testi manoscritti e stampati , chi 'n vece
d' e scrivono ef (ll) , e chi 0 od ho (c). Con questa intelligeDr.a io stac
co iI presente dRI se~ente terzetto con un punto fermo in fonda ad esso.
in luogo di quella virgola che vi segnano I' altre edizioni.

40 al 45 Quant' esser convenla ec. C08truzione. Perclle ( invece di
quantunque ) Cd) io chiami , adoperi, I'inl:e.gno , I' arte, e I' uso, nol
dirtfi rnai s1 che s'immaginasse, che dagH uomini se ne formasse idea •
quanto conveniva essere tla se lucente 'luella che. tlentro al Sol , tlov' io
m' entrai , era parvente, dal Sale distinto appariva , non per color, non
per aleuD colore che dal Sole i1 distinguesse, ma per lume • ma unica
mente per mlt~~or lume . Allude con attribuire questo grande splendore
aUe llnim~ de' Dolton teologi , ehe nel Sole se gli m08trano, a1 delta del
Profeta DanieUo Qui docti fuerint ,fulgebunt quasi splendor firmamen
ti: et qui ad justitiam erudiunt multos. quasi ~ella! in perpetuas fBterni-

(a) V,.lii tra gli ahri I. Tomma.o, 4clJit. ad Part. 3 ,"",mae q. 84.
(b) Cod I' edizione Aldina, eel altre a quella postf'i-iori. (c) Cod pa
rerrhi mano.eriui ed aleune edizioDi anleriori all' Aldin. ( tra Ie quali ao
rhe 1. NidobeatiDa ) , e di poi quella degli Aerademiei della Crule. ed in
.eguilo tulte Ie moderDe edizioni. (d) Vocabolario della Crlllca IOUO la YO

ce pHcl~ §, 7.
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A tanta altezza Don e maraviglia,
C1?-e sovra '1 Sol non fu occhio ch' andasse .

49 Tal era quivi la quarta famiglia
Dell' alto padre che sempre la sazia ,
Mostrando come spira e come figlia.

52 E Beatrice comincio: ringrazia,
Ringrazia il Sol degli Angeli ch' a questo
Sensibil t' ha levalO per sua grazia .

55 Cuor di morlal non fu mai s1 digesto
A divozion ed a rendersi a Dio
Con tutto 'I suo gradir cotauto presto,

58 Com' a queUe parole mi fee' io :

tate~ (a). In fine del verso Quant' esser convenla da se lucente I' edizio
ni moderne segnano un punto ammirativo, e I' edizioni, che vedo, del se
colo decimoaesto, un punto fermo. A me ~ sembrato che neppore una
virgola poasa aver qui luogo , e vi ho percio levato ogni seguo. - Ma
creder puossi , e di ec.: ma, se non si puC> un lume maggiore di quello
del Sole immapn.are, si puC> almen credere, e bramare di poi un giorno
vetlerlo.

47 48 Non e maraviGlia , ohe ec.: non ci dobbiam mar&vigliare, im
peroccM 'non .puo la fantasia formare immagine se non di do che cade sot
to i sensi; e sovra il Sole I' occhio nostro non arrivo mai , non vide
ci~ mai lume maggiore del Sole .

49 50 tn Tal, ci~, come ha detto, dentro al Sol, non per color.
rna per lume parvente - la quarta famif!,lia dell' alto padre, ]a quarta
adunata de' famigliari e domestici di .Dio - eke sempre la sazia , la
riempie di beatitudine - Come spira e come fislia dice in grazia della
rima in vece di come jigUa e come spira, essendo l' ordine che il divin
Padre figlia, genera il divin Figlio j e che i1 Padre e '1 Figlio spirano 10
Spirito santo.

53 54 II Sol deGli AnGeli, Iddio - a questo sen.sihile , intendi,
Sole.

55 56 57 Digesto nel senso in che adoprasi i1 Latino digestus, per
disposto - ed a rendersi ec. Costruzione e eotanto preSto a rendersi
a Dio con tueto il suo gradire, con tutto i1 suo gradimento, con tutto
i1 piacer. suo ~

(a) Dan. 12.
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E 51 lulto'l mio amore in lui si mise,
Che Beatrice ecclisso nell' obbllo .

6 I Non Ie dispiacque ma sl se ne rise,
Che 10 splendor degli occhi suoi ridenti.
Mia mente unita in piu cose divise.

64· 10 vidi piu fulgor vivi e vincenti
Far di noi centro e di se far corona i
Piu dolci in voce che'n vista lucenti.

67 Cos1 cinger la. figlia di Latona
Vedem tal volta, quando l' aere e pregno
81 che ritenga il fil che fa la zona.

59 In lui si mise, s' affisse in Dio.
60 Eeelisso nell' obblio, fu da me dimenticata .
61 62 63 Non Ie dispiacquc, rna ee. Di questo ridere di Beatrice,

quanto veggo negli espositori, chi nulla ne dice, e. chi spiega ridersi per
rallegrarsi. 10 per me credo che intender si debba una gentile bensl, ma
propria derisione di Beatrice , a dinotare, che non era Dante per aneora
disposto a perpetuarsi , come hramato avrehbe, nel gustato totale aS80rhi
mento in Dio, ch' e I' ultimo fine della teologia: il quale ottenuto I' ani
ma obblla, non ha piu riguardo alIa teologia , ne a veruno di que' mezzi
pe' quali la teologia a cotale ultimo fine conduce. A questo'ml modo io
intendo la cagione per cui il ridente sguardo di Beatrice trasse la mente del

.poeta daU' assorbimento in Dio alIa considerazione d' altri obbietti che , per
disporlo a potersi in qnel totale assorbimento perpetuare, dovevangli servi
re di mezzo - mia mente unita, intendi , a Dio totalmente - in
piil. cose divisc , fece che attendesse eziandio ad altri obhietti eh' erano in
quel pianeta •

64 Yincenti , superanti, intende, 10 splendore del Sole, come ha det
to verso 40. e &egg.

65 Far di noi centro ee. disposte in circolo che prendeva noi nel
nlezzo.

66 Piil. dolci in 'Voce cc. Se per lil teologica dottrina nobilitavasi I'aspetto
di quelle anime con pregio all' aspetto conveniente • com' e 10 splendore •
molto pin doveva nobilitarsi la voce. per cui ]a dottrina spargevasi. con
pregio aUa voce conveniente, ch' e quello della soavita e dolcezza.

67 68 6g Cos! cinfJCr ce. Costruzione. Cosi tal volta 'Vedemo .zona.
fascia (la fascia intendi colorata delta alone) cin{;ere la figlia di Latona.
18 Luna. quando I' acre e prel5no s; che ritenga il fil ehe fa essa zona.
quando I' aere e di umidi vapori carico a segno che ritenga in se i colori
che cotale fascia compongono - Yedem per 'l'ediamo;. come trovasi scrit
to solemo per sosliamo. a'Vemo per abbiQmo ec. Falla pen) certamente
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70 Nella corte del cieI, ond'io rivegno,

Si truovan molte gioie ~re e belle
Tanto, che non si posson trar del regno.

73 E'I canto di que'lumi era di queUe:
·Chi non s' impenna sl che lassu voli
Da1 muto aspetti quindi Ie novelle.

76 Poi 51 cantando quegii ardenti Soli
Si fur· girati intorno a ·noi tre volte
Come stelle vicine a' fermi poli ;

I' autore del Prospetto di verhi Toscani dicendoci che yedemo per '1.'edia
mo adoperi 'I Petrarca in quel ternario del son. 180.

Piu I' altrui fallo clUJ '1 mio mal mi dole;
Che piettl 'Viva , e 'I mio fido soccorso
Yedem' arder nel foco, e non m' alta (a).

YetIem'illtll qui per vedemi, e non per 'Vediamo. " II nuovo Autore del
Prospetto de'Verbi ltaliani pin volte da noi citato Sig. Ab. Mastrofini ,
~ perfettamente d' accordo col P. L. ed in qual maniera egli pensi sull' uso
di veekmo per vediamo, potrassi scorgere nella suddetta Opera sotto il verba
Yedere nota 1. N. E.'0 Del. ciel, ond'io ec. legge la Nidobeatina, con maggior dolcezza
del verso, ove, quanto veggo, I' altre edizioni tutte leggono in vece del
ciel, don.d' io - ri'lJegno , per rivenf50 ' ritomo, metatesi dagli antichi
molto usata .

, 1 Gioie per delizie .
T~ Non si posson trar del regno, in vece di dire non si poslono

fuor del Paradiso far capire: tolta la metafora da quei divicti, cbe 50

no nei ben regolati paesi, d' estrarre gioje singolari ad altri insigni orna
menti de' medesimi .

,3 E 'I canto di que'lumi , la· dolcezza del canto di queUe risplen
dentiasime anime.

74 S' impenna, si fornisce di penoe, d' ali,
'?5 Dal 'muto aspetti ec. Cib ~ come a dire, non aspctti di qui no

velle cia chi non pub cotali delizie esprimere. '" II POST ILL. CUT. chiosa
a questo paaso quis 'p0sset intelligere dicta doctorum nisi med,'ante gratia
Dei 1 'N. E.

76 Poi per poiche (b) .
78 Come stelle vicine ec. in vicioanza beosi, rna sempre da noi ugual

mente distanti; come Ie stelle vicine ai mondani poli s' aggirano bensi

(a) Vedi 'J Prolpetto de'verbi To,cani IOU 0 i1 "rbo 'Uetkre. (b) Coal
anebe Purge x 1 ed ahrove Dlohe Gate .
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79 Donne wi parver non da ballo sciolte,
Ma che 5' arrestin tacite ascoll!'.tndo
Fin che Ie nuove note hanno ricolte:

th E dentro all' un sentii cominciar: quando
Lo raggio della grazia onde 5' accende
Yerace amore, e che poi cresce amanda 1

85 Multiplicato in le tanto risplende,
Che ti conduce 5U per quella scala,
U' senza risalir nessun discende;

88 Qual ti negasse '1 vin della sua fiala
Per 1a tua sete in libertil non fora,
Se non com' acqua ch' al mar non' si cala .

continovamente intomo ai medesimi, ma sempre tenendoai da essi in ugoa
Ie dilltanza.

79 80 81 Donne mi paryer ec; Con questo paragone iI Poeta fa ca
pire, che solito fosse a que'tempi fani dalle donne una danza, in cui
tratto tratto si fermassero ad ascoltare iI canto di c~rti veni , ch' esse pOi
C8ntando e danZ8ndo ripeteasero. Ballata, deOiniace a Vocabolario della
Crusca canzone che si canta ballando - non da baUo sciolte. vale
(crlne hens;, rna in baUo tuUavia .

82 al 87 E dentro all' un, 10 stesso che ad un, intendi di quei
Soli, di quei -splendori - quando per giaccM, Latino quando, quan
doquidem. VOLPI (a). E' adunque iI senso: poich~ il raggio della gnzia
divina (quello solo per cui s' accende in noi yerace, non falso, amore,
e tale che in progressQ sempre s' accresce, a differenza del caroale amore.
che in progresso sL'Cma) in te "60ltiplicato, aceresciuto, risplende tanto
che ti fa salire la scala del Paradiso, it (per onde (b) per clalla qua
Ie ) (c) nessun discende senza risalirvi: accenna I' impoaaiLilita di riattac
carsi aUa terra un cuore, che ha assaggiate Ie delizie del Paradiso. • n
POSTILL. Cu. non par che chiosi male dicendo: nunquam anima beala
..clut Angelus descendit de ca!lo ad aliquid agendum ex parte Dei.
quod non reascendat. N. E.

88 89 90 Qual ti negasse'l yin ec. L' anima cbe {avella, ch' ~, co
me in appresso ai Jn8nifesterl, san Tommaso d' Aquino, fa apire a Dante

(a) Vedioe altrj esempj e di Dante Purge XUI 67 ed aJtro,e, e d'.Jtri
lierillori prodolli daJ Ciuonio Par'U:. 21(\ 3. e daJ Voeabolario delJ. Crulea
.rt. quando §.~. (b) Vedi J' annolazioni nJle p.rlirelJfl deJ Cioonio falle
dall',iHlrepicW • aDnat. 60. (c) Vedi 1.. p.rticella ondc nel Cinon. Pare 19~ 8.
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91 Tu vuoi .saper di quai piante s' in6.ora
Questa ghirlanda, cbe' ntorno vagbeggia
La bella donna ch' al ciel t' avvalora :

94 10 Cui degli agni deUa santagreggia
Che Domenico mena per cammino ,
U: ben &' iinpingua Be non si vaneggia .

97 Questi, che ro' e a destra piu vicino,

di aver conoaciuta in lui Ia quanlunque non man~festata sete, desidt",rio.
di saper contezza delle beate anime che si celavano in quelli splendori ;
e fa lui aapere easere lutte quelle anime tanto volonterose a preetargli del
lIitlO della lUa flti1a, cioo a comunicargli quante cogoizioni da eae m
ilia; che qual, qualun!lue nol faeesse sarebbe in violento stalo; non altri.
menti che in ~ioleDto' atato con~ien essere acqua cbe al mare non iSOOlTa.
FitUa per S,ctutada , 0 caralf.a (da phiala , che i Latini dai Greci. appre
lel'o) adoperaao ancbe aim ltaliaui scrittori (a):. soJo c:he Dau1e in 8I'a
zia della rima e del ·verllO reetringe cotal voce per siaerem a due ,u
1ahe we.

9192 93 Di quai piante s'inflora questa ghirlanda, le&teM.Imente
vale, di quali p",nr.e sieno i flori component; questa ghirlanda; C!d al
legoricamente ria quali anime si produea1lo Sli splendori , ehB adornano
questa corona - intorno tVaf51teggia, intorno aggirandoai mira con dilel
to - La bella donna, Beatrice, rappre~ntante, come pin volle ~ det
to, la' teologia - eh' al del t.' allvalora che ti presta fone di ,Nlire
aJ delo.

94 Agni per asnelli adopera Dante anche ahrove (b) . ..
95 Domenico, il santo fondatore dell' ordine de' Predicatori . fl 11 Signo

re Cav. Artaud ha fatto conoscere in nna sua nota a questo 1uogo (c) quanta
,lima deggia aversi per sHfatto Maestro di Cattolica Filoaofia, e lermina con
quel detto del Lulerano Martin Bucero: Tolle Thomam. et. ecclesi4rr&
romana.m lubllertam N. E.

96 U' per ove dee qui equivalere a nel quale (d). R'petendo il Poeta:
qlleSle medeaime parole anche nei versi 25. ed ultimo del seguente caD
to, Ia sola Nidobeatina legge coatantemente dappertutto u'. e l' alire edi
zioni qui e nell' ultimo verso del canto seguente leggono duO e ae1 25.
dello slesso canto Ieggono u' - ben s' impinfIUa Ie non si lIa.neifSia,
si fa gran profuto nella virtu, se pur non accada che uno si dia a nni
~., e venga predominato dall' ambizione; che in tal caBO si gontia, non
a'ingruaa. VUTl1lll. Questa sentenza perU dir~ 8. To~aBO nel canto

(a) Vedi '1 Vocabolatio della Crusca. (b) Par. IV 4 IX. 131. (c) Le Pa
radii trade en Franc:oi. p. 218. Cd) Vedi Cinooio Partie. 192.8.

Tom. Ill. x

-,
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Frate e maestro ·fllmmi; eO. esso Alberto
E' di Cologna, ed io Thomas d' Aquino.

100 Se tu di tutti gli altri esser vuoi certo ,
, Diretro al mio parlar ten' vien col viso

Girando su per 10 beato serto.
103 Quell' altro fiammeggiare esce del. riso

Di Grazian, che l' uno e l' ahro foro
Aiuto sl che piacque in Paradiso.

106 L' ahro , ch' appre~so adorna il nostro .COrD,

seguente (a) non essere qul stata bene dal poeta nostro jlllesa, e"percio
prosegllira egJi a dichiarargliela maggiorm~nte .

98 99 Frate e maestro fummi, fu mio eorreligioso c precettore ... Pa..
dre e maestro legge 'invcee il COD. CUT. II sull~. Sig, Caval. Artaud
ci 80mministra nel. suO' comento una notizia, che potrebbe fa,r pl·efel'ire
la lezione Padre; fu come egli dice Provinciak de' Domenicani . N. E.
- ed esso er.. ed e esso Alherto di Cologna. Dee Alberto magno, il
famoso maestro di S. Tommaso, esscre stato appeJIato di Cologna, non
perch~ si credesse nato in quella citta (hen sapendosi nato in Lawingen
l'lella Svevia) (h): rna perch~ "in Colonia lungamente visse e morl :ragione
per cui' anche S. Antonio qURntumlue nato in Lisbona' diresi di Padoa.
Col0lP'a in vece di Colonia ( come oggi dagl' ltaliani ,appellasi) scnve
pure Gio. Villani (c).

101 102 Diretro al mio parlar ec. al mio parlare , che di ci8~euno

di questi spiriti per ordi~e faro, tu vieni appresso col viso collo sgu~rdo,

aggirandolo su per questa corona d' nno in altro spirito ordinabtmente.
Serto vale corona ghirlanda .

, 103 Fif'l.mmeggiare, sostantivamcnte detto per isplenclore - tkl ri
so, dal godimento , dalla beatifieD visione.

104 105 Grnzian , Graziano di Chiusi monaco di professione, compi
latore di quel libro, che i eanonisti chiamano Decreto. VOLPI.· Dice di
Graziano il POSTILL. CA.ss. Olim Monaci Classemsis Monasterii Ravtm
natis Diaecesis olim Episcopi Clusini compositon's Libri Decreti continen
tis inter suos Canonei'qllamplures civiles It>f{es; cd iJ P. Ah: di Costanzo
osserVD che questo POSTILLATORE non i! il solo ad asserire, che Graziano
8ia. St-1tt) monaco di Classe di Ravenna, e Vescovo di Cbiusi , quale nlti
rna dignitlt certamente EgIi non ehbe (d). A 8chiarimento poi della Patria ,

(a) Ver. 22 e segg. (b) Vedi lra fiJi ahri Natale Aless. HiJlor. t!("ck$.
lafOrlll. XIII et SIV cap. 4 art. 4. (c) Croll. lib.5 cap. 1. (d) Vedi it P. Sar
ti Tom. 1 de claris. Arch. Boooo. P,ofes!. p. 259 che ne ha parlato pili esal
tamenle di tutti.
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Quel Pietro Cu che con la poverella
Offerse a santa Chiesa il suo te&6ro.

109 La quinta luce, ch' e tra noi piu bella,
.Spira di tale amor che tutto 'I mondo
Laggiu. ne gola di saper novella.

ordine religioso, e Monastero, ai qnali Graziano appartenne e da nOlar
si, che in tre COD. della Vaticana si legge Decretum Gratiani monachi
Sancti Felicis Bonrmiensis ordinis S. Benedicti compi/atllm in dicto Mona
sterio anno Domini 1 151 tempore Eugenii Papa! tertii. In altro COD.
poi della medesima Bibliot. intitolato Poma!rium Ecclesiae Rayennatis si
legge Anno Chr. 1 151 Gratianus Monachus de Classa Civitate Tusciae
nalus decretunl composuit aplld Bononiam in b'Jonasterio S. Felicis.
In Toscana pero non vi fu Citta chiamala Classe rna Clusium; I' erro
re dunque dello scrittore indicato dana situazione ha pututo farlo credere
nato in CIalISe Caste))o vicino a Ravenna, ed altro errore 10 sup~ Ves
eovo di quelJa Citta che gli ha dato soltallto la culJa N. E. -l' uno
e I' altro foro aiuto, accordo J' una e I' altra giurisdiziORe, la .ecolare e
J' eccJesiastica - sl ehe piacque i" Paradiso; cosi la Nidobeatina, 11
eM piace in Paradiso, I' altre edizioni. .

107 108 QUf'l Pietro. Pietro Lombardo il maestro delle sel1tenze,
chiaro per i quattro famosi libri di teOlogia, che banno servito di testo in
tante universita. VENTURI - elle eon La poverella ec. aUude al proemio
dell'istesso Pietro che ofl'erisce la sua opera alIa Chiesa con tal modes".
di formole: eupientes aliquid de tenuitate nostt-a eum paupereula in 'Ga.
zophylacium Domini mitt.ere; la qual pavera donna, secondo S. Luca al
Cap. 21. offer! al tempio due piC(:ioJi, minuta duo. VENTUU.

log La quinta luce, il sapienlislima Salomone. VENTURI.
110 III Spira di tale arnor, esce da (a) amor tale·: c·ome nel v, 103.

Quell' altro fiammeGiPar e.see dal riso di- Graz,ian. E dee. tale. amore es
fCre per metonimia detto in vece di lale al1lante, coal ric,hiedeodo il se
(;l1ente ell(' tutto 'I mondo JABSiit ne Gola di saper nOt/ella: imperoccbe
~ola, desidera il mondo di sapere novella, nOll dell' amo~ di Salomone,
ma di SaJomone atcllSo se sia in Paradiso, 0 neU' Iriferno-. e _v' ~ sopra di
cio grande questione tra gli scrittori

or
sacci. L' edjzioni di\·erse dana Ni

dobeatina leggono chc tulto '1 mondo Laggiu TIe lla gola . :11 scntimento
~ 10 stesso; imperocch~ tanto significa 601ar, che aver gola·(b): solo chu
la Nidobeatina lezione, oltre di essere convalidala da·piu. .m 'Una trenlinl di
manoscriui dagli Accademici della Crusea veduti, .. (E dal COD. Cu.)
meslio Ii conca alIo stringato stile del poeta nostro.

(n) Del di per da yeeli Cillonio Partie. 80 4.
della Crusel.

X2

(b) Vedi 'I Voclbolario
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112 Entro V' e l' alta luee u' 51 profondo
Saver fu messo, ehe se 'I vero e vero,
A veder tanto non surse'l secondo.

115 Appresso 'vedi'l lume di quel cero '
Che giuso in carne pin addentro vide
L' angelica natura e '1 ministero.

118 Nell' altra piecioletta Iuee ride
Quell' avvocato de' tempi. cristiani ,

112 Entro v' e I' alta luce ec. Dentro all'istesso quinto splendore vi
~ I'illuminatissima mente di questo savio Re: u'per 011e. VEl'fT1!RI.

113 I 14 & 'I l1ero e v8ro, se 18 parola di Dio non pu3 mentire 
A lIeder tanto. E per la sintassi qui, e per quello; che del medesimo
soggetto rinnrlando din. Par. XXIII 104. Regal prudenza e quel vedere
impari , Che ec. scorgesi adoprarsi lIedere per nome, cia#! per veduta, pru
bnza, pradenza di governo P., come nel medesimo XIII. canto spiegberA
Dante stesso - non surse'l secondo, I' uguale -mai non fu: imperocch~

disse DiD a Salomone Dedi tibi cor sapiens et intelligtms in tantum, ut
nullus ante te similis tui fuerit, nec post te surrecturus sit (a) .

115 Di quel cero, metaforicamente, per di quello illuminante scrit-
tore. Intende SAn Dionigio Areopagita . .

116 II' Che (?iuso in carne, che in terra tra ~Ji uomini-pili ad
tlentro 'Vide L' an~elica natura e 'I ministero, piti profondamente conobbe
1a natura e I' operllre de~li Angeli; come appare (v' aggiunge il Venturi)
ne'misteriosi suoi libri de Caelesti Rierarchia; hencite , a 1'ero dire, que'li
bri tuU' altro autor8 abbiano che S. Dionlsio Areopa~ita, siccome da
'Valenti critici si e di"",strato. Uno pero de'valenti critici Natale Alessan
dro dice Tot mu"ita est praesidiis opim'o contraria, quae libros lauda
tos S. Diorrysio Are{mtJ{fitae'Velret legitimo parenti ass~rit, et tanta nuk
testium bfcnsa, ut ipsam non minus nrohabilem e:ristimem , atque cum
Conciliis oe.cumenici.r, et ssnctis Pntribus illam """pugnare malim (h).

t t R 1 IC) Nel1'altra picciol~tta '"ce, neJlo splendore seguente degli Altri
pin 'Pirciolo - ride, si beati~ca ..:....- quell' awocato de'tempi Cri$tiani,
quel difenditore dena Cristillna religione, ci~ (8P.CO~0 I. piu comune
degli e!lpMhori ) PRolo Oro!lio, i1 quale !lcriMe sette libri. di storie contra i
gentili calunniRtori della Cristillna religione da lui dedicati a santo Agosti
no. Di costui (cmosa il Daniello) fll esso Agostino menzione nel libro De
ratione animae, ove scrivendo a S. Girolamo dice, Ecce Vf!nir ad me re
liGiosus jUII.1tmis, cath"licn pace frate,., aetatl! ,filius, leonore compresIJy
ter noster, Orosius ,vigil ingenio, paratus eloquio, fl~ans studio, utile

•

(a) Reg. lib. 3 cap. 3. (b) Hi". ffccllfl. ,aeeur. 1 dU,. 22.
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Del cui' laiino ,Agostin si prov~ide.

aX Or, S'e 'tu' l' 'occhio -della mente tralli
Di luce in I~ce dietro alle mie lode,
Gia deW'~itava con sete l'imani ;

124 Per veder ogni' hen dentro vi gode
L' anima santa che'l mondo rallace
Fa manifesto a chi di lei ben ode:

J65

"as in tlomo Domini' esse de~iilerans ad rcfeLZendas falstu perniciosusqllc
doctrinas, quat! aniTl'Uls Hispanorum, multo infelicius quam corpora bar
baricus fjltUlius, trucidarunt. Fa il Poeta essere la luce di Pool.:> Orosio
pin piccioletta delle altre , per essere scrittore di minor grido. Alcuni
altri spositori (dice il Landino) in luogo di Paolo Orosio intendono sant' Am
brogio:' e di costoro seguace diehiarasi'l Vellutello. Ma, come ben rifictte
il Venturi, non avrebhe Dante a S. Ambrogio data una luce piccioleua. .. 11
P. Lombardi nella sua prima Edizione del 1791 aveva per equivoco seguita
Ia le~ione Tolgata de' templi in luogo de' tempi eOUle giustamente .trovasi
Rella stesaa Nidoheatina , ene' CODD. Cu. e C.1BTAl'l'l: Ma gi& egli Ii era'
ricreduto nell' Esame delle correz-ion; ec. d. noi preme8JlO al Tom, I.
psg. X:UIt. N. E.

120 Del cui latina Afjostin si prO'V1Jide: pone Dante qui per metoni
mia il Latino stile ad~prato da Paolo Orosio nello scrivere per 10 seritto,
per la dottrina medesima : e vuole percio dire 10 ste~o che se detto avesse,
de' cui scritti ser"issi AfjOsti1lo, ci~ (notano Daniello, Volpi, e Venturi)
nel compilar esso i libri della Cilta di Dio .

121 122 L'occhio della mente, appella I' attenzione - trani, dal
verba Latino tranare, cbe vale passare a nuoto, pretendono delta alcuni
spositori, e segoatamente il Landino. Altri se la tengono eol Voeabolario

. della Crusca, che spiega tranare, detto per sincope da trainare, che sigui
6ca tirare il traino , strascinar per terra (a). Da qualunque dei due si
pigli, sempre vi ~ bisogno della meta{ora: piu pero confacente al quieto e
geniale passare dell' atlenzione daW uno all' altro di que' heati 5plendori sem
brami il traTlare dal 1.;8tino Trano: as. - lode, plurale di loda, che
in nee di lode spe880 Dante ed altri antichi adoperano .

123 Gitl dell' otta"a con sctc riTl'Ulni, gia delle anime velate sotto Ie
setle luci precedenti reso essendone notizioso riducesi la tua brama alla ae
penle ottava luee.

124 125 126 Per veder ogni ben pc. Dentro di essa ottava luce per
la visione di Dio, cumulo d' ogni bene, vi gode, si hea la sant' anima
(eli Severino Boezio) , la quale a chi di. lei (per da lei ) (b) ben ode,

(a) Vedi elSo Vol'abolario .lIe voci Iranar~, e trainar~. (b) Della }l81"

(teena ·Ji per da vedi Cinonio Pnrtie. 80 ~.
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1 '1.7 Lo corpo, ond' ella fa Cacciata , giace
Giuso in Ciehlauro, ed ess~ da martiro
E da esiglio venne a questa pac.e.

130 Vedi oltre fiarnrneggiar l' ardente spiro
D' Isidoro, di Beda, e di Riccardo
Che a considerar fa pin che viro.

133 Qnesti J onde a me ritorna il tno rignardo,
E'il tnme d' uno spirto che 'n. pensieri
Gravi a morire gli parve esser tardo •

136 Essa e )a lace eterna di Sigieri

hen gl'insegnamenti riceve, fa conoscere la vanitA e ranacia del moudo. Unll
delle pin celebri opere di questa illustre scrittore, e quella cui massima
mente accenna qui Dante, e il libra De corlSolatiom: PhilosophitU!..

J 'A7 Ond' ella fu cacciata, and' essa anima Cll per violenta morte da
Teodorico lie de' Goti faua uscire.
J 'A8 Giuso, vale giu in terra~ Cieldauro' appella Dante la chiesa di
S. Pietw in Pavia, oggi detla in Cidaureo, nella quale credesi riposare il
corpo di Severino Boezio.

J30 Ultl'e, pin in la - jiammeggiar I' ardente spiro, risplendere
I'igneo spiramento, 10 spargimeoto di Cuoco, di luce.

131 Isidol'o, sant'Isidoro Ispalense, ci~ di Siviglia - Beda detta
il venerahile - Riccardo da san Vittore.

1h A. consideror jiJ. piuche viro , Cu nelle sue considerazioni pin
che uomo, fu angelica. Ricardus 0 santo Yictortt (scrive Natale Aleasan
dro) vir pielate et eruditione eonspieuus. Theologioe M:rsiieaeperitissi
mus (a). fTiro per uomo, dal Latino vir, adopera Dante anche altro
ve (b); e ad imitazione di Dante ne hanna Catto uso' altri celebri poeti,
anche fuor di rima (c) .

133 Questi , onde a rile ritorna ee. costui al qua)e vengh' io appres
so , sicche proseguendo il tuo riguardo, il tuo sgllardo, ad aggirarsi per
ordine, d' uno in altro, tornerebbe a me, cui gia guardasti iJ pl-imo.

134 135 E' il /ume d' uno spirto, e il lume che tramanda uno spi
..rito. - che 'n pensieri gravi, che in mezzo alle serie meditazioni su
Ie vanita e miserie della presente vita - 0 morire gli parve esser lardo,
bramo, come sao Paolo (d), di esser disciolto dai cOl"porei lacci, e di
essere quanto prima con Gesn Cristo in Paradiso.

136 137 138 La Iuce eterlJO, la )uce ch' eternamente risplendera -

(n) Hi,t. ecclel. ttleclIl. XI ~t XII cap. 6 art. 15. (b) Iuf. IV 30 Par. UIV 34.
(c) Vedi 'I Vorabolario della CrQ3ca. (d) Plu'lipp. 1.
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Che" leggendo nel vico degli strami
Silloggizzo invidiosi veri .

139 Indi, come orologio che ne cbiami
Nell' ora cbe la sposa di Dio surge
A mattinar 10 sposo perche l' ami,

142 Che l' una parte e l' altra tira ed urge,
Tin tin sonim.do con sl dolce nota
Che 'I ben disposto spirto d' amor turge ,

lAS Cosl vid' io la gloriosa ruota
Muoversi e render voce a voce ill tempra
Ed in dolcezza ch' esser non puo nota

Se non col~ dove'l gioir s' insempra •

eli Sigieri, Che leggendo ec. Questo Sigieri dicono gli espositori chl!"
fosse uno che in Parigi ]egiese logica nel vico, neUa contrada, appellato
de.gli strami ... Nota qui iJ POSTIL. CAS. Locus Parisiis ubi sunt sclzolm
philosDfantium; ed jJ Sig. Cavaliere Artand ci avverte che Dante pl'r'"
vieD degli strami ha voluto iotendere la via cosi deUa Rue du Fouarre,
Vicino ana -Piazza Mnubert aotico Vocabolo che siguifica ria del/a Pa
6lia, denominazione presa daUa cCJnsumazione cbe ne faceano i discepoli
dell' Untvel"Sita posta una volta in quella contrada, i qnaJi vi sedevaoo so
pra DeHe 101'0 scuole; non usandosi in quei tempi sedie 0 hAllchi nellc"'
stesse chiese, che s'ingiuncavano al hell' uopa di· paglia e di erbe odorose,
pal'ticolarmente nena notte di Natale, e nelle altre gt';mdi feste. Cita egH

. a qnesto proposito un passo di saint Foix Es.fais historiqlte su,. Pa,.is N" E.
10 pem temo che cio non 'asseriscan essi pel' altt'o mOllumento che pe '1
sillogiz%o, che di lui dice Dante j e piuttosto llcr la comitiva a cui Dante
10 accoppia, e per e6sere il sillogizzare, 0 sill I' argornentare, cosa co
mune anche a' teologi, piegherei a dire che non logica I rna la morale
teologia insegoando, e stretto attenendosi alla dottriua evangelica I stabiJisse
invidiosi veri, verita odiose (a) ai seguaci della lassa morale.

139 al 148 Indi come orologio ec. II nnovamente muoversi in giro
e cantare della glorioJa ruota, cerchio di que'heati spiriti paragana j) Poe
ta 81 muoversi e cagionar suono, che fa 13 dentata mota dell' oralogio
detto destatore, 0 8vegliarino; del qllale dice iJ Landino che si valevano
fin da que' tempi i religiosi e fars' anche i huoni secolari , per essel' desti,
e andare al ootturno divino offizio. Tocca nel tempo stesso iJ modo col

Ca) In1,idioms per ocliusll5 adoprasi dai Lalini. VeJi Rohcllu Stef.lI1o The
cla"r", ling. Lalillae.
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quale essa dent:lta ruota aggirandosi cagiona il suon 0 delta campana; eel
ellitticamente dice ClUJ I' una parte e I' aLtra tira cd urge, in vece di
piu largamente dire che I' una parte e I' altra del bicipite" battaglio al
ternativamellle. lira e spigne contro della campana -Ia sposa di Dio
appella la Chiesa, che ne' Fedeli suoi , massime congregati all~ divine
Iauui, si rapprcsen~ - a maU£nar 10 sposo ( detto dalle mattinate,
eioe canti e suoni, che si faDDo gli amanti in suI matlioo), a fare a Dio
suo sposo mattin3ta perchB [' ami, per meritarsi iJ di lui amorc - tin
lin sonando, facendo souare lin tin , onomatopeia.· L' ediz. diverse dalla
Nidobeatina leggono tutto in una parola tintin: ma sembra che staccate
in cotal guisa Ie sill~be esprimano meglio il sonare della campana _
il ben disposto spirto, 10 spirito divoto - d' amor turge (dal Latino
turgere) riempiesi tutto di amore - in tempra ed in dolceua , ch' es
ser ec. con tale accordatura e dolcezza, che non si pu~ capire Be DOq
per prova cola dove'l {Jioir s' insempra, si eterna (a), colA dov' e eter
no giuhilo.

II Landino, che quanto veggo tra i vecchi comentatori e l' unico
che di proposito ricerchi'l senso del riferilo verso 14~. CluJ I' una parte
e L' altra tira ed urge, chiosa che Ima parte deliB ruote tira qunla,
eire Ie viene dietro, et urS6 , ciob spisne quella, che Ie 'Va innanzi; eel
il piu recente comentatore. ch' e il Venturi, non fa altro che ripeteme
la chiosa del Landino.

Oltre pero che una 80Ia e la ruota, cbe propriamente (orma nell'
orologio la parte dello svegliarino, ne questa dal rilDADente delIa macchioa
altro riceve ae non Ia Iiberta di aggirarsi e far sonar la campana al pee
£isao tempo; quando beoe tutte si volesaero per 10 svegliarino co~putare

Ie ruote che (ormaDo l'iotiero orologio, malamente anche in tal auppo
sto direbbesi ehe una parte delle ruote tira quella , che 1e vie,. 'tlietro,
e Spinlll: quella che Ie va innallzi; imperocch~ l' onlioe delle mote ia
tutta la maechioa e ehe d.lla prima all' ulLima UDa apinga l' abra; ru\
aleuna ve ne ha che da uoa parte tiri e dall' altra spinga.

'(11) Vedi ') Vocabolario della Crusea al ,.rho i,.,e~,rare.

Fine del canto decimo.
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In questa canto racconta san Tommaso tutta la vita eli san Fran

cesco; dicendo prirna aver V8rlutO in eSIO Dio due du6hj. eM i"

Dante erano nati.

o insensata cura de' mortali ,
Quanto son difettivi siUogismi,
Qoei che ti failDo in 'basso hatter r ali !

Chi dietro a' iura e ohi ad aforismi
Sen giva, e chi seguendo sacerdozio,
E chi regnal' per forza 'e per sofismi:

E chi rubare, e chi civil negozio ,
Chi nel diletto della carne involto
S' aD'aticava, e chi si dava all' ozio :

Quand' io, da tutte queste cose sciolto,
Con Beatrice m' era suso in cielo
Cotanto gloriosamente accollo.

I al ISO insensata ec. Comprendono questi primi qllattro terzeui
non altro che una digreSBione, colla quale compiange il Poeta la cecita
de'mondani che si trovavano in crucciose occupazioni circa Ie coae della
terra. menu' egli godeva deJle delizie celesti. Ed allegoricamente insinu.ar
vuole il contento. che anche quagghi in terra gode un' anima unita ·a
Dio. e tutta dedita alia contemplazione delle celesti cose - 0 insensata
cura de' mortali. Pare che Dante si appro6ttasse qui di Lucrezio al :I.

Suave mari magno ec. che in fine conclude la sua ampli6cazione eacla-,
mando 0 miseras hominum "",ntes • Bt pectora caeca, Qualibus in tene
bris vitae Be. VENTURI. - Quanto son difettivi Be. quanta sono cor
te e mancanti Ie ragioni che vi piegan gli animi a questi bassi oggetti.l
•n Postill. del Cod. Glembervie chiosa opportunamente riguardo a difet
tiv.i ec. Quia non eoneludunt "isi luerativarn intentionem N. E. _
Chi elietro a iura Be. di questo e de'seguenti olto versi dee essere la .co
stl'uzione. quando. allor che in quel tempo che (a) io, seiolto da tut-

(4) Vedi Cinonio Partie. 110 1.

Tom. Ill. y
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13 Poi che ciascuno fu tornato ne 10
Punto del cerchio, in che avanti s' era
Fermo sl come a candellier candelo.

16 Ed io senti' dentro a quella lumiera,
Che pria m' avea parlato, sorridendo
Incomineiar, facendosi piu mera:

19 Cosl com' io del suo raggio m' accendo ,
81 riguardando nella luce eterna
Li tuo' pensieri, onde cagioni, apprendo.

te queste cose, terrene, m' era, mi stava, con Betllrice accolto , ricevu
to, mso in cielo cotanto gloriosamente, chi, parte degli altri uomini.
sen giva Jietro a' iura (phirale di iure, che iu vece di ius scrisse pure
il Davanzati (a» ci~ al ius civile, criminale, e canonico, 6 chi ad
aforismi, agli aforismi d' Ippoerate, cioo all' arte medica, e chi seguenJo
sacerdozio, intendi. con fine mondano di ottenere ricchezze ed onori, e
chi regnar. intendi. proeurava, per forUl. e per soJi.smi, per via d' im
posture. d'inganni • e chi rubare, e chi di usurparal I' altrui, e cl.i ciJ'il
nelJOzio; intendi. esercitare, chi , nel dileuo della carne involto, s' af
faticava, intendi, per venire a capo de' pravi suoi desiderj, e cJai si
Jalla all' o:r.io .

13 14 1 5 Ciascuno, dei soprannominati beati spiriti - fu tornato
ec. si fu, coil' aggirarsi, restituito a quel medesimo luogo, iu cui annn ,
per cagiou di parlare a noi, erasi fermo, fermato. sJ, cosl immobilmente ,
come I' aflissa candelo. candela, a candeliere. L' edizioni diverse daDa
Nidobeatina in vece di in CM aJ'anti s' era fermo sJ come ec. leggono ill
CM avanti· s' era, Fermossi, come ec. , lezione ripiena di confusione..

16 17 18 Ed, per a/lora (b) - io senti'tlentro ec. Dentro a quello
splendore che prima m' aveva parlato, dentro cioo 10 splendore in eai
S. Tomma80 d' Aquino eelavasi, sentii incominciar sorridendo, dani cnn
8Orriso principio a parlare, facendosi pi" meTa , facendoai intanto 10
splendore medesimo pin rilucente. Appartiene il somso a· vellicare la per
.uasione, in cbe Dante, taeendo, si moatravn di essere. che que' beati
spiriti Don conoacessero quanto si celaVB egli nell'interno dell' animo. • Ed
io send dentro la l,.m~riJ: leggesi il II. 16. nel Cod. Glembervie N. E-

19 20 21 Con com' io ec. A quel modo ch' io m' accendo del raggio
tklla luce t"lerna, della divina luee. coal, riguardando io nella medeai
ma divio8 luce, apprendo veggo per mezzO· di essa ontk cagioni. (10
stesso che ontle in te si c~gionino si eccittino) i tuoi pensieri, i \uoi
dnbbj .

(a) Scisma d'ioghiiterra 13. (h) V.di Cinonio Partie. 100 12.
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22 Tu duhhi, ed hai voler che si ricerna
In 81 aperta e sl distesa lingua
Lo dicer mio, ch' al tuo sentir si sterna ,

25 Ove dinanzi dissi: u' ben s' inpingua,
E lit u' dissi: non surse if secondo:
E qui ~ uopo che hen si distingua.

28 La providenza che governa il mondo
Con quel consiglio, nel qual ogni aspetto
Creato e vinto pria che vada al fondo ,.

31 Perocche andasse ver 10 suo diletto
La sposa di coilli, ch' ad alte grida
Disposo lei col sangue henedetto,

34 In se ,sicura e anche a lui piu fida;
"

n al 26 Til. clubbi, eel hai ea. Costruzione. Til. du6hi, ed hai w
ler. brama. che 10 diccr mio, il mio parlare; ave, I. dinanZli dissi •
u'lHm s'inpinpa (sottointencli il rimanente di quel verso doe se non si
vanegg;a (a», e ltl ra' dissi, non surse il secondo (sottointendi'l rima
nente anche di questo verso. ci~ a vetler tanto) (6), si ricema, Ii
riachiari, in linGUa sl aperta e II distesa, clle si ster1'a, s' appiani ,
s' adatti, at tao sentire, .1 tuo intendimento. Cernere e ricernere, va
SliODO propriamente purflare e ripurgare. e diconsi del grano 1 ma qui
lI'aslativamente pone.i ricernere per rischiarare. II primo dubbio rischiare
nIlo in que.to canto medeshno dal v. 1n. fino all' ultimo: ed il seCondo
dubbio ri5C~iarer.llo nel canto XIII. del verso 34. al 111." 11 CoD. CART.
come altri molti Testi veduti dai Sig. Accademici legge nel tV. 22. discer
ria invece di rieerna N. E.

21 E qui , e quanto appartiene a questo secondo dubbio - ~ u.opo
ehe ben si distinpa, intendi, in qnal genere di persone siasi deno Salo
mone impareggiabile. Vedi 'I citato canto Xlii.

29 30 Ogni aspetto creato ~ tVinto, ogni creata vista si abba~lia, e
confonde, - pria che vada al fondo, prima che giunga a penetrar Del
le ascoste impenetrabili sue cagioni. VBBTUIlI •

3. al 34 Perocche andassB ec. Coetruzione. Perocche, acciocc~ (c)
- la sposa di colui, I. Chiesa sposa di Gesu Cristo, ehe disposo lei
tl.d alte 6rida col sangue henetletto, qndasstJ, si accostasse. ver 10 suo
tliletto. Gesu Cristo. in se sicura, e anehe a lui piu fida, con sicurez-

'.'

(a) Cant. preced. ~. 96. (b) c;ant. precede II. 114. (e) Vedi unonio
Partie. 198 2.

Y2
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Due principi" ordino in suo favore,'
Che quinci e quindi Ie fosser per- guida •

37 L' up fu tutto Serafico in ardore,
L' altrQ per sapienza in terra fue
Di cherubica luce uno splendore.

40 Dell' un diro, perocche d' amendue
Si dice Y un pregiando, qual ch' uom prende,
Perche ad un fine fur }' opere sue.

4.3 Intra, Tupino e I' acqua, che disce!1de
Del colle eletto dal heato Ubaldo,
Fertile costa d' alto monte pende ,

46 Dnde Perugia sente freddo e caldQ ,

za cammioando, e con maggior fedeliA allo sposo: agginnge ad alte sri
tla, e col san(fUe henedetto, allusivamente aUO" spirare che, secondo '1
Vangelo, fece Gesu Cristo in croce clamans voce ~a (a), ed insieme
81 detto di 5. Paolo, che Gesu Cristo aequisi'IJit Ecclesiam sanguine
IDO (h) .
. 35 Due principi , due capi , due condunori.

37 Serafico , che partecipa della carita de'Serafini, aggiunto che vien:
dato a S. Francesco d' Assisi , fondatore dell' ordine de' Frati minori •
VOLPI,"

38 L' altra , S. Domenico, fondatore dell' ordine de' Frati predicatori.
39 Cherubica luee, cio~ de' Cherubini, ordine d' Angeli ne' quali ri

lace la divina sapienza. VOLPI.· Per la difFerenza tral Ser~fico ardore
del 'IJ, ;ry. e Ja Cherubiea Juee del preaente il Postill. del Cod. Glemher
'Vie nota: Seraphini ardentes in amore Dei, Cherubini exeellentes i,.
Sapientia N, E. .
- 40 41 Dell' un, di S. Francesco - peroccU d' amendue ee. Costru
zione; perocc'l~ preGiando, IOOando, un, uno de' due, qual ch' uom
prende, qualunqne si prt'nde alcnno a IOOare, si dice d' amen.J,ue, si
vengono • IOOar insieme tutti e due, .

42 PerellA ad un fine ec. perch~ operarono amendue al fine medesi-
mo di sostenere e guidare la Chiesa . .

43 44 Intra Tupino ec. Circonscrive I. situazione della citiA d' Assiai
- Tupino , piccioJo fiume viciDo ad Assisi. VIU,orOIlI - e l' acqua •
eke di.fcentk ee. ed il fiumicello Chiasi, che nasce cia· o.n monte, che
S, Ubaldo elesse per suo ritiro Del territorio d' Agobbio. VENTURI •

45 al 48 Fertile costa d' alto monte ec, scende la fertUe (d' olivi e

(a) iJJattla. 27. (b) Act. 20.
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Da Po,rta Sole, e dirietro Ie piange
Per greve giogo Nocera con Gualdo .

49 Di quella costa lil, dov' ella frange
Pill sua rattezza, nacque al mondo. un Sole
Come fa questo tal volta di Gange.

5,. PerC> chi d' esso loco fa parole
Non dica Ascesi, che direbbe corto,
Ma oriente se proprio dir vuole.

viti) ralda di un aho monte. onele , daUa qual £,lda Perugia (cittA 12.

migH. da Aaaiai disc08ta) da Porla Sole, dalla parte ond' eaM Perugia ha
Porta Sole (cosl chiamavaai quella porta , che da Perugia apre la strada
ad Assisi. VEJIITURI ), sente, riceve, freddo, per Ie nevi delle quali ca
ricasi quell. costa uel verno, e caldo , pe '1 riverbero de' raggi solari, che
1a medesUua costa fa uella state; e dirietro Ie (ad essa costa) piange per
sre1Je giogo Nocera con Gualdo, terre nel tempo del Poeta suddite alIa
ci,tta di Perugia, eel oppresse da' Perugini (di-ce il Daniello) con gra
vissime imposizioni, e percio piangenti la propria sciagura ... Il POliTIL. CAS.
dB. una spiegazione assai naturale a questo pasBO : Dicta cosla Dextra
(ove e Ascesi cioo Aasiai) frugiferaest, et sinistra sterilis propter gra
ve giugum dicti montis oppositum directe septentrioni, in qua costa
sinistra SlUJl Nucerium, el GuaLdum, plorantes metaforice loquendo.
quia ita sunt positm in tam sterili loco, et fril5ido non in fertili yt
est alia costa dicti Montis. Cosl ancora 1:' intesero Benvenuto da lmol••
ed il Velluteno. N. E.

49 50 Di quella costa (la particeUa di per in ) (a) , in 8U la falda
di quel monte - Iii, dov' ella frange pill sua rattezza, III d~ve piu.
ch' ahrove piega, sminuisce la sua ripidezza - un Sol, un gran lu
minare di virtu, S. Francesco.

51 Come fa questo tal 'Volta di Gange, come in alcuD tempo, doe
d' estate, nasce piu caldo e risplendente dal Gange (dalla parte dell' oriz
zonte che sovrasta al Gange. aU'lndie orientali) questa, questo Sole in
cui ci troviamo a discorrere. Notisi che 'I Cancro nel quale. 0 vicino al
quale, nalce nell' estate iI Sole, attraversa sopra delle ludie orientali.

53 54 Non dica Ascesi (cosl gli antichi in vece d' Assisi) (b) , che
direbbe corto, che poco esprimerebbe il mento di quel luogo, rna orien
te. Coneeteo di tre quattrini, sbuflil qui il VENTURI. Ma se bene, come
benissimo, appella DaDte S. Francesco un .Sole (c), se S. Bonaventura

(a) Vedi Cinonio Partic. 80 8. (lJ) Vrdi ant-he Giovanni Villani Cron.
Jib. 9 rap. 1('3. (c) II comment:Uore deJl" edizione NicJobeatina , it Vellutel
]0, e 'I Daniello dicono, che faccia Dmle da 5. Tommalo d' Aquino .appel-
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55 Non era ancor molto lontan dall' orto,
Che comincio a far sentir la terra
Della sua gran virtude alcun conforto"

58 Che per tal donna giovinetto in guerra
Del padre corse, a cui com' alla morte
La porta del piacer nessun disserra:

nella vita del medesimo santo patriarca appropria a lui queUe parole dell l

Apocalisse vidi alterum angelum tUcendentem ab ortu Solis habentem
signum Dei vivi (a), bene anche PUQ richiedere. che non Asees; I ma
oriente si appeJIi il Iuogo onde il medesimo santo patriarca nacque. w'

55 Non era ancor ec. non si exa per anche questo Sole di virtu mOl
to iunalzato ed allontanato daU' orizzonte: vale a dire, non eraa ancora il
santo per I' eta aUontanato molto dal tempo del suo nascimento, non er'a
ancor cresciuto molto in eta.

56 57 Che com.ineio a far sentil' la terra della lua tic. Coal leggo
colla Nidobeatina, e call' edizione Veneta 1568. e intendo, che la terra
facesse gill sentire, manifestasse gill, alcun conforto della sua gran vil'tu
de, dalla grande virtu di lui ricevuto (b). Altri .leggendo chi e, 0 cla'"i
comincio a far ee. 80no costretti a chiosare che a far sentir la terra
v:lglia il medesimo che a far rohe la terra sentisse.

58 59 60 Per tal donna, per Ia eVlJngelica povertl; come il mede
simo S. Tommaso nel v. 74. dichiara - in suel'ra del padre corse.
tmesi in vece di dire ineorse GUerra del padre, cire incontrO guai dal
suo genitore; quandoquesti ]0 bal~ e carcero pe 'I getto che aveva fauo
del danaro; come Ieggiamo nella di lui vila - a cui, .com' alia mor
te ee. alIa qual poverta, come appunto si fa ana morle, ne1l8uno apre Ie
porte del piacere; cio~ I la quale tutti fuggono come la morte I ed odiano.
VENTU~ .

larsi Sole 8. Francesco coerentemente ad avere esso' I. Tommalo Icrino J. di
lui yila nel pl'incipio della quail' diea Qua,i Sol oritln, ill muntla b~tltlJ'

Frallci,eul vita t doctrina , et miraculi, daru.;t" Ma non Ii rinYiene che mai
I. Tommaso d' Aquino abbia scrino I. vila di I. Francesco: ed e nato 10 ab••
glio tl'a I. Tommaso d' Aquino, e Fra Tommllo Celano Minorita, - il primo
che scrine.la vila del la010 Patriarca; il comptmJio della q~..le Callo d/l'
Fr. Bernardo da Bessa, incomincia apPQnto Qu.a,; Sol orien." Vedi '1 Vad
dingo Annal. Min. BODO 1244 num. 1.111. II commenlatore della Nidobeatin. e
i1 VellutelJo aggiungono t the Icrivesle I. Tommaso d"Aquino la vila di s. Fran·
ceseo per ordine di Papa Gregorio IX. Cib Ca maggiol'meutl' apparire il loro
abbaslio " Imperocche solo Fl'a Tomrnaso ~)aoo pou\ .crivere, come di fat
to ( testimonio iI medesimn Vaddingo, i,i ) snisse per ordine di Greg~

rio IX, e non I. Tommalo d' Aquino; the nell'·.nno 1241 t nel quale mo
d Gregorio t conlan aoli anni 16. Ca) Nel PI'ologo. (b) nella partieella
Ilel14 per JaUa l'odi Cinonio Partie" 80 12.
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61 E dinanzi alIa sua spirital corte
Et coram patre Ie si fece unito,
Poseia di di in d1 l' amo piu forte.

64 Questa, privata del primo marito,
Mille e cent' anni e piu dispetta e scura
Fino a costui si stette senza invito :

61 Ne valse udir che la trovo sicura
Con Amiclate al suon della sua voce
Colui ch' a tutto l' mondo fe' paura :

70 Ne valse esser costante ne feroce,
51 che dove Maria rimase giuso
EIJa con Crislo salse in su la croce.

61 62 Dinanzi alla sua spirital corte Et coram patre. Leggendosi
nella vita di S. Francesco: che rinunuc> ad ogni terreno avere " e dispo
slioasi in presenza del Vescovo d' Assisi, e del proprio genitore, diviene
chiaro, che per lao sua spirital corte dee intendersi il Vescovo d' Assisi
coIl' assistente suo clero, e che pe'l padre, il carnale, e non 10 spiritua
Ie padre, cioo il Vescovo, come inaTvedutamente dietro ad altri spiega il
Venturi; particolarizzandosi solo nel criticare Ie voei coram patre, di
cendole 'IJOei dozzinali Latine, perocehe da lui non trova~ tta I' Elegan-
Z6 del Manuuo. .

64 65 66 Questa privata ee. Priva rimanendo questa donna, la pover
t3, del suo primiero marito Gesu Cristo, s; steUe senza ;nvit'o, senza che
alcuDO la ricerc8Sse, dispeua, e leura , non curata e sconosduta piu di
mille e cent' anni ,fino a eostui, fin che {OSBe da S. Francesco risposata;
cbe fu nel principio del sceolo deeimoterzo. .

67 68 69 Ne valse udir ee. ne giovc> a far ehe gli uomini I' abbrac
ciassero , udire che la poverUi rendesse sicuro Amiclate, il povero pesca
tore, talmente ehe in mezzo aUe scorrerie degli eserciti di Cesare e di
Pompeo se ne dormisse egli tranquillamente neUa s~a capanna, ne punto
sbigottisse sentendo al mal sieuro uscio battere e chiamarsi da eolui, da
Giulio Cesare, che fe' paura a tutto 'I mondo. Vedi Lucano nel q11into
libro della Farsaglia verso 528. e segg., ove fa che in lode della pover
tIl esclami Cesare; 0 vitae tuta facultas Pauperis ang,utique lares! 0

mrlnera nondum Intelleeta Deum ee.
70 71 72 Ne valse ee. ne anehe, per rendersi agli uomini accetta.

baste> l' .essere stata la povertll eostante e eoraggiosa a segno di salire con
Gesu Cristo fin su la Croce. dove Maria Vergine, quantunque di Geau. Cristo
amantissima , non saIl. Feroce per coraggioro dissero altri pure. Vedi 'I
Vocabolario della Crusea. E di salse pel' sail vedi il Prospeuo de' verbi
Italian; Botte il verbo salire num~ 9' .. II CODD. CUT. e Glembervie
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73 lVIa perch'io non proceda troppo chiuso:
Franeesco e povert1J. per questi amanti
Prendi oramai nel mio parlar diffuso 0

76 La lor concordia, e i lor lieti sem"bianti
Amore e maraviglia, e dolce sguardo
Faceano esser cagion de' pensier santi:

79 Tanto che 'I venerabile Bernardo
Si scalzo prima, e dietro a tanta pace
Corse, e correndo gli parv' esscr tardQ 0

8'2 0 ignota ricchezza, 0 ben fer-ace!
Scalzasi Egidio, e 5calzasi Silvestro
Dietro aHo sposo, 51 la 5pOsa piace.

85 Indi sen va quel padre e quel maestro

con altri 36. Testi veduti dai Sig. Accad. leggono nel v. 22, pianse in
luogo di .false, cosa che non solo impoverisce ma adultera I' Idea N. E.

,3 Chiuso per oscuro, coperto. VOLPI.

,5 Prendi, intendi - dijJUso , per esteso, 0 per lungo; com' ef
fettivamente ~ fin qui statu nel circonscriverne essi .due 4/ftanti.

,6 77 78 La lor concordia ec. ParIa della povertl e di S. Fran
cesco come di due nOTelli uniti sposi - faceano esser cagion ec. da
vano altrui motivo di fare delle sante risoluzioni .

79 80 B"mardo da Quintavalle, il primo seguace di S. Francesco
- si' scalzo, ad esempio di S. Francesco, che voleva imitati gJi Apo
.toli (a) anche nel particolare dello andare scalzo".

8 t Gli parv' esser tarrJo, pel grail desiderio che neva di giun~re
al bramato fine. .

82 .. 0 hen ferace: Bench~ il P. L. colla Nidobeatioa 5' accordaaae
alIa eomune ·leggendo 0 ben verace; noi preferiamo 18 nuova lezione trat
ta dai CODD. CUT. e Glembervie, tanto pia che anche i Sig. Accademi
ci la trovarono in aItri Testi 2 I. Feracc pua benissimo alludere ai &ut
ti, che lIe carpirono i primi seguaci di S. Francesco, di cui siegue a
parlare. N. E.

83 ESidio, e Silvestro. due a]tri de' primi srguaci di S. Francesco.
84 AI/o sposo, della poveru, A S. Francesco - s1 la sposa pia

ce • per piaceva , enallage di tempo .
85 Sen va, iiltendi, aRoma da lnnocenzo Ill. Papa. come ia ap

presso fara capire.

(a) In '0 Luca UII 35•• i legge cbe Ge.u. Cristo mandas.e pe ') moud.
... .uoi disc:epoli .ine ,at:eulp, et pertl, ., calcellmetalis.
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Con 'la sua donna e con quella famiglia,
Che gia Jegava l' umile capestf'o;

88 Ne gli gravo viltil di cuor Ie ciglia
Per esser fi' di Pietro Bemardone,
Ne per parer dispetto a mal'aviglia .

91 Ma regalmente sua dura intenzione
.Ad Innocenzio aperse, e da lui ebbe
Primo sigillo a sua religione.

94 Poi che la gente poverella. crebbe
Dietro a costui, la cui mirabil vita
Meglio in gloria del ciel si canterebbe;

.] 'J'J

87 LPgava I' umile capestro, it sacro cordone: espresoone, a dir vero,
poco obbligante, essendo a parlar con proprietl, quella fune con cui 0 si
legano gli animali, 0 si appendono gli uomini. Cosl'l Venturi, non sa:
pendo , che asino appunto il maestro di quella famiglia , S. Francesco,
appellava 10 corpo suo, e come tale volevalo tratlato (a).

88 8.9 Ne gli graw 'Vilta ee. n~, per esser figlio' di Pietro Bemllrdo
Ile , uomo ignobile , pereio fu in esso viltA di cuore, che 'gli aggravasse
Ie ciglia, cbe gli facesse tener la fronte bassa, che timido il reodesse.
Accenna la timidezza che d' ordinario, per la educazione , banno gli uomi
ni di vil nascimento di trattar eoi grandi; e forse aneora risguarda alIa
DobiItl di sangue, della quale andavano fregiati gli altri Condatori di Re
ligioni eontemporanei a S.·Francesco, S. Felice di Valois fondatore de'Trini.
tarj, e S. Domenico fondatore de' Predicatori; iI primo della real casa di
Francia, e l' altro della nobile famiglia de' Gusmani. Del ragionevolmente
adoprar Dante fi' per figlio vedi 'I Vocabolario della Crusea alIa voce ,ft.: .

90 Dispetto a maraviglia, dispregevole a segno da recar meravIg!ia.
91 Regalmente, con generosit8 e animo da Re. VSNTURI. - dura

intenzione, arduo proposito .
9~ Innocenzio, Papa Innocenzo III.
93 Primo Si{;illo, prima approvazione.
95 fj3 La cui mirahil 'Vita meGlio ee. AcceDna il coatume ch' era de' &ati

minori di cantare in cora la vita di S. Francesco (b); e vuole inteso ehe
i irati la cantassero bensl, ma non intendessero coal perfettameote il su-

en) Vedi s. Bonaventura nella vita di I. Francesco c.p. 5. (b) Vaddingo
.AnnaL. Min. lin. 1 ~44 Dum. XIII e IbagHa di largo il Daniello dieendo. che
al tempo del Poeta nOD era s. Francesco 8ncor canonizzato; quando che, co
me aUelta s. BaDuentura nella di lui vita, Cu elli eanonizzato del 12~8. e
DaJJte nacque Del 1265.

Tom. III. z
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97 Di seconda corona redimita
Fa per Onorio dall' eterno spiro
La santa· voglia d' esto archimandrita.:

100 E poi che per la sete del martiro
Nella presenza del Soldan superba
Predico Cristo, e gli ahri ehe '1 seguiro:

103 E pel' trovare a conversione acerba
TroPIlO la gente, e per non stare indarno,
Reddissi al [rutto dell' Italica erba .

106 Nel erndo sasso intra Teve·re ed Arno
Da Cristo prese }' ultimo sigillo,

Mime pregio delle sera6che di lui ~irto, come .inteso I' avrebbero i sera
fini del cielo ove colasso cantata losse.

97 98 99 Di seconda ec. Costruzione. Fu la lIoglia, la braIna e pe
tizione santa, d' esto archimandrita, di questo dace del Minoritico greg
ge (a), dall' eterno spiro per Onorio daUo Spirito santo per mezzo di
Papa Doorio III. redimita di seconda corona, decorllta di nUOV8 e piu
UDpill approvazione. Redimita per decorata , adO/'nata , dal verbo Lati
no redimio, is.

100 Sete del mardro , brama di spargere il sangue per 18 santa Fe
de di Gesu Cristo.

1 ()-I Presen~a superba, per maestosa, 0 terribile presenza - Sol
dano cos! appellavasi i1 principe dell' Egitto BVanti '1 lfuale predico san
Francesco.

102 Predico Cristo: e gli altri che 'I seguiro , e gli Apostoli che Ie

guitarono Cristo; 0 pure egli, e i frati suoi che 1& l' accompagnarono ,
VENTURI.

103 Acerba, indisposta, dura.
105 Redd;ss;, ritomossi - al frUIta dell'Italica erba , a eoltivare

It a tr3r frutto dall' erba Italica; metaforicamente per l' Italica gente,
106 Nel crudo sasso, nell'llspro monte, intra Tevere ed Arno , doe

Del monte dell' Alverna , realmente situRto tra i noti 6umi Tevere ed
Arno, vicino a Chiusi nel Casentino.

107 L' ultimo sitp'llo, Ie saere stimllte • che fur l' ultima confeJ:IDa,
dopa quella d' Innocenzo e di Onorio. della sua santita e Religione: 9

pare (meglio) quel ehe vi maneava per assomigliarsi del tutto a Cristo.
e pOJ'tarne in se ri~opillla una ~iva immagine , VENTUB.1.

(a) Vedi 'I Macri Notizill dc'vocabo" Eccle';II.tici. art. archinaandrita •
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Cbe Ie sue membra uu' anni portarno.
109 Quando a colui, ch' a tanto ben sortillo,

Piacque eli trarlo suso alIa mercede
Ch' eI mcrilo ~el suo farsi pnsillo;

J 12 A i frati suoi, 51 com' a giuste ercdc,
Raccomando J<t sua donna piu cara,
E comando che r amassero a fede:

J 15 E dd suo grembo l' anima prec1ara
Muover si volle, tornando al S110 regno:
Ed al suo COlFo non volle alLra bara .

108 DIl' anni, Bnni due che dopo ricevute Ie sacre slimate sopra,,
visse .

1 i 1 ell' el mt>rito Jegge Ia Nidobeatina, dve I' altre edizioni Iegpo
eh' e.gli acqrt;sto. Ma ploima che S. Francesco rOMe da Dio tratto in Pa
radiso, non aveva acquist:ltR , ma so]o meritata Ia mercede del suo farsi
pusillo, ci~ povero ed umile.

112 Ercde, plllrale di ereaa, detto nel !Siogolare in Iuogo di eredtJ
da buoni llC'riUori anche in prosa (a) ; e non gill per 80Ia cagion della ri-
ma. come chi088 il Volpi. 0 0

ll3 114 La sua donna, Ia povertlt. - a jede, per fede (6) o'

1 15 Del 5UO gremho. cioe del suo corpo, chio68no il VeHutello e il
DonieHo. Dicendo pero nello stesso periodo Ed al SUO corpo non vol/d
altra hara, conviene che del suo grembo vaglia dal grembo della sua
donna, Ia po,-erta.

1 16 Tornando al SIlO regno: parla giusta I. {rase dell' Ecclesiaste Spi
ritus redeat ad lkllm , qui dedit ilium (c).

117 Non "olle altra bara. GI' ioterpreti, quanto veggo, comune
mente intendono il pronome a/tra relativo ana poverta, che nel 8uperio~

terzetto disse raccomandata da san Francesco a' Frati luoi. A questo mo
do non volle altra hara varrebbc il medesimoo che non volle nltra ha
ra se non la stessn poverta . A me pero questa spiegazione par dura, e
per la ]ontananza dena nominata POVel"ta, e molto piu per averle dato
6gura di donna. 6gura da quelJa dena bara troppo. disparata . Rife
risee il Cinonio (d) che nel Con'Vito di Dante tratt. 1. cap. 8. alcuni te
sti leggono Dice Seneca che altra cosa pill cara si compra che quella
dove e prieghi si spendono; e ne] trall. medesimo cap. 10. Ed altra
cosa fa taTlto grande, quanta la grandezza della propria honta . ·Ma

(II) Vt'di 'I VocaboJario dena Crusca aile vori er~cla , e r~da. (b) Vedi
CiDODio Partie. 1 10. (c) Cal': 12. (d) Partie. 20 :.H.

Z 2
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118 Pensa oramai qual £u COllli, che degno
Collega fu a JJlantener la barca
Di Pietro in 'alto mar per dritto segno:

I :;a I ~ questi fu il nastro Patriarca:
Perche qual segue lui, com' ei comanda,
Discerner puoi, che buona merce carca .

I :;at~ Ma il suo peculio di nuova Tivanda
E' fatto gbiotto sl, ch' esser non puote
Che per diversi salti non si spanda :

127 E quanto Ie sue pecore rimate
E vagabonde piu da essa vanna,

peteh~, cosl leggendosi. viene I' aggettivo altra a significare il medesimo
che niuna , e signi6cato cotale sembragli stravagaote, giudica migliOl'i al
tri testi che io Vf'Ce di altra leg~ollO nulla. Temo io pero che il Ci
nooio inlomo a questa voce prenda ugnale sbaglio come in altro IU080

(Inf. XII. 9. ) ho mostrato aver egli preso iOtOl"OO alia voce alcleno.
Egli almeno pare certo che il presente verso, Ed al SI&O corpo non volle
altra bara, non si possa meglio spiegare se non coll' iotendere che vagJia
quanto Ed al marta SIlO corpo non volle bara nessuna , nessuna fune
rea pompa: e dee con cio Dante volere significato i1 comando, che feee
S. Francesco a' frati suoi mentr' era moribondo, che fosae il corpo suo se
pellito nell' iofame luogo dove si giustiziavano e sepellivano i rei (a).

J I R 119 120 Pensa oramai qual ec. Dalla santitll di Francesco fin
qui dichiarata vuole S. Tommaso che si argomenti la santiti. di quello che,
come ha detto di IIOpra (b), fu daUa divina Providenza destioato colleGt' ,
compagno a S. Francp.sco, a mantener in alto !fUll' per d"itto .~l"gno la
bar'ca tli Pietro, a mantenETe nel dritto cammino la Chiesa in mezzo
a' burrascosi mondani flutti.

J 2 1 II nostro Patriarca appellasi S. Domenico da S. Tommaso, pe-
rocch~ esso pure era del di lui Ordine : •

122 123 Perche qual .~egue lui ec. Essendo S. Domenico di una 58nti
til compagna a quella di S. Francesco, puoi quindi discernp.re che qual ,
qualuoque, segue lui, san Domenico, carca buona merce, provedesi mol
to bE>ne per I' eterna vita .

124 125 126 Ma il suo peculio ec. rna lit di lui greggia ~ divennta
avida di nuoya vivanda, cio~ di prelature e di ooon, cbiosa il Daniello,

(a" Vedi " tra Rlialtri • Bel19tmuto Rambaldi d. Imo'a nt'tr1i IfJu.n:i .to
rici che dal di lui comento I.atino .opr. I. Commedill di Dante ric.va e
r;redace il Muratori IUni. 1 AlUiquil. llal. medii aevi. (b) Villi. 31 e seg.
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Pin tornano all' ovil di laue vote.
130 Ben son di quelle, ehe temono'l danno,

E stl'ingonsi al pastor; ma son si poche,
Che Ie cappe fornisee poco panna.

133 Or se Ie mie parole non son fioche,
Se Ia tua audienza e stala attenta,
Se cio ch' ho delto aHa mente rivoche ,

136 In parte fia la tua voglia contenta:
Perche vedrai. la pianta onde sl scheggia,'
E vedra il Coreggier che s' argomenta

U' ben s' impingua, se non si vaneggia.

ch' esser rlon puote cAe rlon si spanda per salti diversi. che dee neces
Illriamente uscir dai campi , dove it pastore vuole cbe si pascoli, e span
dersi in campi d' altra pastura. Nota leltore. che giudiziosamente. peroc
ch~ nessun meglio del domestico conosce i costumi de' condomeslici, fa
Dante qul da S. Tommaso riprendersi i Domenicani. e uel canto seguen
te (a) da S. Bonaven1.ura i Francescani: e cbe all' oppoato, perocche lalLS
in ore proprio sordescit., fa .S. Francesco ladarai da S. Tommaso qui.
e S. Domenico da S. Bonaventura nel canto chfil aiegue.

129 Piu t.ornano all' ovil di lutie vote. meno iu Religione fruuano.
13:1 CAe Ie cappa fornisce ec. Voleodo il Poeta che in questa allego-.

ria per Ie pecore inlenda S. Tommaso i corrcJigiosi suoi, fa qul percio
che Ie vestimenta di cotali pecore, non velli dica • rna cappe, vesti doe
religiOle; e fa che ne dinoti il picciol nUlllero de' buoni con dire che per
far lora Ie cappe basta poco panno.

133 Non son fioche, non sono rauche, inteso pero rauche, figura
tameute per oscure e mal capite.
. 134 5e la tua audienr.a e stata aUenta, se I' udito tuo s' e presta

to al parlar mio aUentamcnte.
135 RivocAe per rivochi ftntitesi in grazia della rima.
136 In part.e fia Be. rimana quanto al primo de'due dubbj (b) sod-

disfatta la tua brama . .
137 redrai la pianta ontie si scAeggia, capirai di quoIe pinnla si fanno

scheggte. figuratarnente detto per di quale OfMetto si fa parole. Cosl mi par
meglio d' iotendere che col Venturi • il quale cbiosa , vedrai qual'e la pian
ta , da cui si levan Ie schegge; cioe la religione Domenicana ,da cui i
piu valenti uamini si dist.accano pel' promoYel'/i a cariche e prelatul'e .

138 139 E vedra il Coreggier cAe s' arGOmenta U' hen ec. Cosl leg-

(lI) YeN. 112 e .esg. (b) Versi 25 e 26
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gooo tre ross. della bibIioteca Corsini (a): ed importando questa Iezione
(come ognun vede) Ia necessita di pronunciarsi coreggicr coll' accellto SD

I' ultima sillaba; e Ia necessitll rnedclIima importlllldo anche la Nidobeatina
Ieggendo coreggieri (6), vien necessariamente di dovcl"si col comento della
Nidobcatina stessa supporre che Coregt;ieri appelli qui Dante i Domcni
cani, per I'.istituto loro di cingersi di coreggia (c); al modo che In
fer. XXVlI. 6,). appclla Cordiglieri i Francescani dal cingersi di corda. Co
me InO facciano (ecco Ie parole del comento) Coreg8ieri e Cordiglieri
Dio 10 sa, et il mondo 10 vede. Solo pero le:r.ione e supposizion tale
possono trarci d' altissimo imbroglio, e farne capil'e che vedra il Coref,gier
cite si argomenta U' hen ec. vaglia iI medesimo dIe se delto fease appa
lesando tu nel mondo questo mio disc()rso, vedra il Dom~nicano che
si voglia significare ciiJ che, della Religione di llti par/ando , disse (Q) V'ben
s' impingua, se non si vaneggia.

Leggendo I' altre edizioni in vece E 'Vedra it correGger cit' argomen
ta, il Landino, Vellutello, e Daniello, credo da oscuria trattenuti , non
vi azzardano chiosa veruna: vi ci si mette il Venturi, cd appro6ttando

. dell' apostrofo dalle moderne edizioni segnato sopra I' ultima sillaba di ve
dra , sfonasi d'intendere che sia peato 'Vedra' per vedrai, e corret;ger
qual nome verbale per correzione 0 riprensione; e cbe aia il &enso, inten
~rai la riprensiorle nascosta e incZusa in quel raziocinio U' ben s'im
pmgua ec.

10 non aggiungcrO qui altro se non che, in vece di corregGer e cor
reggieri, come leggono i prelodati testi (forse ad imitazione del Latino
corriggia) , ho giudicato megJio di scrivere in COriformitA deUo stile pre
sente, corregier, .. n COD. CAS. legge il correggier , e la chiosa del suo
POSTIL. coincide nell' opinione del P. Lombardi, cbe con tal voce il Poe
ta abbla voluto intendere I' Ordine di S.. Domenico, ehc ba pel' regola di
dnger di coreggia i suoi Frati; Anebe il Con. Glem6eryie Jesge oeUa
stessa ~isll ; porta perC> vedrai in Juogo di vedra N. E.

(0) Segnati 5 6c~ 1'265. (b) Intendo correB~;~r; eSiere vitios301enie mil
10 per corrt'ggiere, come nelle Facuie df'1 PiC\'8nO Arlotto, FiOl"enu 1586

. pag. 67 8Lj. ce. lrovo seriuo prl.!fumieri e cavnl/fOri pt"r prt!futllie,,~ e cavaliere.
tc) Non ckbent buruJI 9Jel ~cQrsetlas ad currill;a, diferre, ut .flli, ordinalum
Bononiae 12~5. Cosl nelle Coslilllllioni Domefl'icaDP lilaRlpale in ROl1l8 1566.
Annot. ad cap. 10 di.linelionis 1. (d) Canl. precede \I. 96.

Fine del canto decimoprimo ~



CANTO XII.

---
ARGOl\1ENTO

In questa canto san Bonaventura racconta a Dante La vita di S. Do

menico, e gli dci cunfezUI dell' anime, clUl in quel cielo si trova1&o.

.1

4

7

81 tQsto come l' ultima parola I

La beBedetta fiamma per dir tolse ,
A rOlar comincio la santa mala:

E nel SilO giro r tutta Don si valse,
Prima ch' un' altra 0.' un cerchio la chiuse ,
E moto a moto, e canto a canto colse:

Canto che tanto· vince nostre Muse,
Nostre sirene, in queUe dolci. tube,
Quanto primo splendor quel. che rifuse.

i. 2. L' ultima pa~ola per di,. tolse, vale il medesimo, che tolse,
prese, a dire I' ultima parola. La frase premiere a dire s' adopera co
munemente, e 10 scambio della particella a nella per ha esempj parec
chi (a), la be.nedetta fiamma, 10 splendore di cui ricoprivasi I' aWlDll di
S. Tommaso d' Aquino.

3 .A rotaI', ad aggirarsi - santa mala appella metaforicamente i}
cerchio che que' heati splendori componevano, Mola per macina, 0 per
roota da arrotar ferri, diciam noi LoJDhardi .

. 4 Nel suo giro tutta non si volse, non fece un intiero giro, tal che
ciascuno de' splendori componenti quella, tornasse al posto onde s' era
mosso •

5 Prima ch' un' altra ec.: prima che un altro tripudio di heati spiri
d facesse intorno a lei cerchio .

6 Co/se, 10 stesso che accolse, per accoppio, unJ, aduno (h) ..
? 8 9 Canto, che tanto I!C. Costruzione. Canto, cite in queUe dolci

(a) Vedi Cinonio Partie. 193 6. , ed it Vocabolario della Crusea sotto 1.
parlicella per §. 3. Cb) Del verbo cogliere al sentimenlo di adm,an, yedine
i molti esempi rht aneea iI Vocabolario della CruseR .otto di esso verbo co
,liere §. 2, giaeche nel §. ~ del meduimo Vf'rbo al senso di unirt: noll ap
porta altro esempio che iI prescnle rerso di Dante.
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10 Come si veggion per tenera nube
Du' archi paralleli e concolori ,
Quando Giunone a sua ancella iube.

13 Nascendo di quel d' entro quel. di fuori,
A guisa del parlar di quella vaga,
Ch' Amor consunse, come Sol vapori:

16 E lanno qui la gente esser presaga

tube, in que' soavi spiritunli organi (intendi, risonando) tanto vince
nostre" Muse, nostn poeti, nonre ~irene, nos"tre cantanll innamorate don
ne (a) (tralascia , per asindeton, d'interporre tra noslre Muse e noslre
Sirerre la particella coagiunth'a e) , quanto primo Iplendor quel eM ri
fuse. In grazia della rima adopera per euallage di tempo, rifuse in luo
go di rifonde; e vuol dire, quanta la diretta luce" vince in clziarezza
qllella che dasli obbietti "ibatte, quanto, esempigr'1-zia , la luee del Sole
vince queUIl della Luna.

10 11 Come si veggion. L' edizioni diverse dalla Nidob. leggono Co
me si volgon. Ma come poco prima nel v. 4. , e poco dopa nel v. 20.

adoprasi il verbo volgere nel proprio senso di moversi in giro, e cia
non puC> dirsi degli archi dell' Iride, merita percio d' essere pref~ito co
me $i veggion . .. Trovando Doi De'CoD. CUT. e Glemht"rVffl scritto confor
me ana volgata si volgon in vece di si veggion, ed osservando bene il
contesto di quel che siegue, non possiamo fare a meno di ricordare ai
dotti letton, che Ia Nidobeatina 6nalmente lion e un Vangelo N. E. 
per tenera nube, vale quanto in tenue e "uQiadosanuvola (6). 
Du' archi ec. : <Jue archi baleni tra di se uguaJmeotc distanti, e dei co
lori medesimi abbelliti. VENTURI.

12 Quando Giunone a sua aneella iube. Insegnano Je Favole esse!
Inde la primaria aneella., 0 ilia ministra di Giunone: e come Giunooe
pongono essere nell' aria (c), ed lride nell' arcobalcno, percio dicono ap
parire nell' ana I' arcobaleno aIJo1' quando Giunone chiama a se Iride per
darle alcun comando. lube., dal Latino iubeo, es, per comanda.

13 14 15 Naseendo di quel ec. : producendosi per via di rifleasione
di raggi I' arco di fuori, il maggiore", di quel d' entro, dal minore .
A guisa ec., come per riftessione di voce (ormasi'l parlare dell' Eco; eli
quella or qua, or )a vagaute Ninfa, cui I' amor di Narcisso eonsunse.
consumO, nun altrimenti che il Sole i vapori, e riduue all'invisihile della
80)a voce.

16 l' 18 E Janno ee. Costruzione. E, ~r 10 patto eN: pose, feee.

(n) Pub que.ta chiosa avvalorarai dB) tI. 1 d.e) canto :UI~ del Purgatorio
Cantamlo come donna inrlafllurata. (I,) Della partieella per" in Juogo d' ill
,edi CiDou~ Partie. 195 15. (c) Natal CODti M,ytllolog. Jib. 2 cap. 4.
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Per 10 patto che Dio con Noe pose.
Del mondo, che giammai piu non' 5' allaga :

'9 Cosl di queUe .sempiterne rose
Volgeansi cil'ca noi Ie due ghirl~nde,

E \sl l' estrema all' intima risp05c .
22 Poiche 'I tripudio e l' altra feala grande,

81 del cantare e 51 del fiammeggiarsi
Lnce con luce gaudiose e blande,

25 Insieme a punto , ed a voler quetarsi;

Dio con No~ (ArcDm meum ponam in nubibus, et erit signum foede
ris ec., et non erDot ultra aquae dilu'Vii ad delendam uoi'Versam car
nem) (a) , fanna. i detti archibaleoi, esser qui, quaggiu , la sente pre
saga, prescieote. del mando (la particella del sla qui per il de dei
Latini (6), e pero nlc del mondo. come quanto al mondo, circa 'I
lIlonda ), che giummoi pi" nan s' allasa .

19 Rose appella que' beati splendOli, c per la 'Vivezza del color della
fosa , e per rapporto aIle ghirlande ebe eomponevauo .

20 rolG~ansi circa rioi Ie due ghirlande: coal legge la Nidob., ove
I' altre edizioni. e specialmeote quella della Crusea e Ie seguaci, leggooo
Yolgensi circa noi Ie duo ghirlande. .

21 E sl I' estrema ec.: e siccome i colon dell' estenor arcobaleno cor
nspoodono ai colon dell'intimo, cosl'l moto e il canto degli spiriti com
pooenti iI cercbio e6lremo, esteriore, eorrisp06e appuntino al mota e al
canto del cercbio interno. .

23 Fiammeggiarsi , scambiC'Volmcote collo splendore illustrandosi in
segno di carita, 0 risplendeodo I' uoa a vista dell' altra a gara. VE~TUII.I.

24 LJ.ce con luce gaudiose c blande Per sintesi di numero adopera
in plurale gli aggettivi gaudiose e blonde (vagJiono piene di gioia e eli
piacevolezza) per rapporto aIle luci piu d' una, che lmporta il senso di
lflee con lltce.

25 Insieme a punto. ed a voleI' quetarsi . Non potendo qui tra noi
ottenersi che molti uomini. insieme moventisi, tutti nello stesso punto
di tempo si fermino, se non per riguardare ciascuno di essi ad un capo
regolatore. e seguire la volonta di queIlo; vuole Dante inteso che) di
versamente tra quelli spiriti accadendo, tutti in un punto si fermassero
per propria armonica volohta: e questo vuol dire insieme a punto ed a
voler • insieme cioo' e quanto al tempo, e quanto alIa 'Volondl. Per mag
giore chiarezza preferisco di leggere con alcune edizioni (c) a punta •

(a) Gen. 9. (b) Vedi Cinouio Partie. 80 6. <c) Vedi, tfa Ie ahle •
I' ediaioDi di VeDuia 1568. 1.578.

Tom. III. Aa
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Pur come gli occhi ch' al piacer che i muove,
Conviene insieme chiudere e levarsi;

2B Del cuor dell' una delle luci nuove
Si mosse voce, che l' ago alIa stella·
Parer mi rece in valgermi al sua dove:

3 [ E camincio: I' amor che mi fa bella,
Mi tragge a ragionar dell' altro duca,
Per cui del mio sl ben ei si ravella.

34 Degna e ehe dov' e l' un, l' altro s' indues

piuttosto che appunto con altre (a). Quaars; poi leggo cona Nidob. ed
altre ediz., e n~m quietarsi colla edizione dena Crusca, perocch.~ veggo
che questa stesslt altrove legge sempre Quetare, e non quietare (lJ).

26 27 Come p,li oeeM ee. Appartiene questo esempio non ad altro
cbe a far capire il simultaneo moversi. e fermarsi di quelli spiriti, 
ehe i muove, vale in questo luogo pure la ; per Ii, 0 gli, come in
quell' altro verso

La SCfJnoscente vita, ehe i fe' snzzi (e) .
Chiudl!re e 1t1'l'nr.fi dice, come per zeuma, in vece di ehiudersi e levarn' ,
al modo che direbbesi in latino oportet elarukre et aperire St!, in nee
di elaurlere se, et aperire st!. .

28 Del euor. per dal (el) euor, dall' interno, a dal mpzzo - una
delle luei nuove, una del nuovo pin grande apP"rso cPorchio. E' questa
il sera6co Dottore S. Bonaventura, come mllnifestPMlssi nel v. 121. e segg.

29 30 Che l' ago alla stella ee. : che in volgermi al .n/i) dove, lit
luo~o dov't'lla stava. parer m; feee I' ago alia stella, fcce che sembrasai
I' a~o cllll1mitllto vol~entesi aUa polare stella.
. 31 L'tlmor ehe mi fa bella, il divino Rmore, che m'infiamma e fa
ris~end"e. .

32 33 Dell' altro duea, dell' altro capo e guida di rplif{iollA .fllmlQ'lia,
di S. Doml"nico - per cui del mio ee., per concJudere I' f!CCellenu
del qnaJe (e) ha S. Tommaso d' Aquino eosl ben favellato del dnca mio
S. Frllnt'''!!lCo. •

3,f D()1".~ I' un , I' altro s'induea, vale quanto, dove si fa numuOIIe
tli uno, faeciasi men~ione Jell' altro ancora,

en) L' edizione de~li Arcademici della CrusC8, ed .1Ire prima e doro di
fJoelln. (b) Vf'di pl'r (".~inn d'esempio Inferno I:nll1 64, Por~.torio , 48 t

Paradise ux 52 (,.) Inferno '11 53. ,,,di 'I Voeabolario della CrulClI lOtto I.
Jf'Uer. 1. §. 5. (d) Vedi CinoDio Partie. 81 12. (f') Canto preeedeole
P. 118 e aegg.
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81 , che com' eHi ad una mililiiro,
, Cosl la gloria loro insieme ]uca .

37 L' esercito di Cristo, che sl caro
ClIsto a riarmar, metro alIa 'nsegna
8i movea tardo, sospeccioso e raro;

!~o Quando 10 'mperador, che sempre regna,
Provv1de alia milizia ch' era in forse,
Per sola grozia , non per esser degna:

43 E, com' e delto, a sua sposa soccorse
Con duo campioni, al cui fare al cui dire
Lo popol disviato si raccorse.

46 In quella parte ove surge ad aprire
Zeffiro dolce Ie novelle fronde,
Di che si vede Europa rivestire ;

•

35 Elli, per essi (a) - ad una, unitamente e ·d' accordo. VZl'(TUal,

37 38 39 L' esercito tli Cristo ec.: iI popolo Cristiano, che a narmarlo.
OODtra il demonio, della grazia pet·data. COIltO a Cristo ai caro, ai mo
.,.eva dietro alla propria illsegna, ch' ~ la santa Croce, tardo per la pigri
ua , raro per il numero. SOSpetto80 per tanti dubbj moasi da tanti eretici .
VBlfruRI. .

40 1.0 'mp~rador 'ehe ec. Dio.
41 Alia miliz;a , 81 delto esere;to - eh' era in forse, c:h' era in

pericolo di soccomhere agl' infemali nemici. .
42 Per sola graz;a ee. MOIlAo unicamente dalla infinita sua hon~, e

lion da merito veruno che in essa pericolante milizia fosse ..
43 A sua sposa" alia Chiesa sua. .
45 1.0 popol disviato ee. : 10 popolo Cristiano disviato da la dritta

via de 18 fede, si raecorse, si raHide del suo errore, e lorna alla via
smarrita. VSLLUTELLO. Tutti i moderni espOllilori segaendo il Daniello e iI
Landino, intendoDo deLto raceorse in grazia della rima per raccolse. Tro
'Vando noi pera il verbo raeeorgere al sensa, che qui ottimamenle si conra,
di ravveders;, adoprato anche da altri (b), cesaa i1 bisogno della: pre
lese antitesi .

46 47 48 fn quella paT'te, nella parte del mondo per rapporto .n'Ita
lia • dove il Poeta .criveva, occidentale, ove, in cui surge il dolce uf-

(a) Vedi Cinonio Partie. 101. 16. (b) Vedi'l Vocabolario della CrIlSca
al yerbo raecor&t:rt:.

Aa2
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~9 NOll molto lungi al pel'cuOler dell' onde ,
Dietro aIle quali per la lunga roga
Lo Sol tal volta ad ogni uom si' nasconde ,

!h Siede la fortunata Callaroga
Sotto la protezion del grande scudo,
In che soggiace il leone e soggioga.

firo (ven~icello occidentale 0081 dai Greci, e dai Latini faJlonio appel1ato)
ad aprire Ie novelle fronde (dal singtllare fronda) , Di che si vede
Europa rivestire, a fare in Europa primavera. Zefliro (aggiunge il Ven
turi a proposito) vento fecondo, giusta il dir de' Poeti : Et reS6rata 'Viget
Genitahilis aura {avoni. Lucr. (a).

4q 50 51 NOll malta lungi al (per dal) (h) percuoter ec" non
molto lontano dal percuotere che fanno i terreni lidi quelle mariuime on
de, dietro alle quali per la lunGa foga (ontitesi in grazill della rima
per fuga, e fuga per continua,zione, tirata) (c), per 1a grande loro esten
siooe, La Sol tal 'Volta ad ogni uom si nasconde. Die~ tal volta impe
rocche dietro aUe aceennate acque solamente nascondesi iJ Sole all' emisfe
ro nostro (il solo ehe conosceva jJ Poeta abita to dall' uman Renere) nel
s01stizjo estivo; ed in aItri tempi dietro ad· eltr' aeque naseondesi troppo
dagl'lspani liti nmote, '

Tutti, quant' osservo, gli espositori inOOrno alIa notltta voce fOffa
. discordano dal Olio parere doppiamente. Essi non solo intendono essere
f~a detto senz' antitesi, ma di pin intendendo, che del Sole, e non del
le onde sia detto, chiosano per la lun(:a ,fu.t;a si~i6cllre il medesi010
che per la lun!(a carriera (spiegazione del Venturi, conforme a quell.
di tutti gli altri) , che fa il Solt!, q/Canrlo ahbiamo i ~/.·Qrni pi,', lun~hi.

Dltre pero ehe fo~a, come per la moltitudine degJi esempj sotto
di eSSA voce dill VocaboI. della Cr. recati si puo vedere, Rltro uon signi
fica ehe impNo , furia, ag~ungesi ehe nell' estate, quando camnlina il
Sole per ,~otllle diumli pin lunga carriera, sempre si naseonde dietro alle
d'escMtte onde marittime , e non tal "Jolta sol"mente,

5~ Callart)~a, eosl, testimonio BaudrllDd (d), latinliI1lente appellata
]' og,n detta Calar"e.~a, o'fJpidulllm dioecesis Orome.n.ris in Hisl1ania, in
Castella "eteri, patria S, Dominici ;nstl.'tutnri.r Ordinis Prae.dicatorum .
n Vol I'll la dice Altrimenti app,,)J"ta Calahorra .

53 5i 80tto la protezion del f(ranJP- .rcuM. in che t'!c. , in vece di
dire sotto la protezlone del gran Re di Castiglia. nello ,cudo, 0 SiA anne
di fami~lill. del quale il leone .rogp.iace e ,fo~~iOlra . A.lIude aUo inquar
tarsi nell' 81'me del Re di Castigli'a due castelli, e due leoni, talmente in

- '

Cn) J.ib. J II. t I. cL) Vedi Cinonio Partie. 2 4. (c) Vedi 'I VO<'llbol••
rio della Crusea sollo I. voce fuga s. 4. Cd) Lezie. Beogr. art. Call1Toga.



e ANT 0 XII.
f

55 Dentro vi nacque l' amoroso .drudo
Della fede cristiana, il santo atleta,
Benigno a' suoi ed a' nimici erudo:

58 E, come fu creata, fu repJeta
51 la sua mente di viva virtute·,
Che nella madre lei feee profeta.

61 Poiche Ie sponsalizie fur compiute
AI sacro fonte intra lui e la Fede,
U' si dOlar di mutua salute;

18g

quattro case1le distribuiti, che da una banda sta un casleJIo ~otu'& di uft
leone, e questo e il leone che soggiace, e dalla banda opposta stft un
leone sopra un castello, e questo (~ il leone che soggz'oga . .

55 56 57 Amoroso tlrudo della fetle cristiana . Vale qui' amOrfUO
tlrudo .q~anto amoroso se~ace 0 .difensore: e. dena voce tlrudo a questo
o lomrghante senso ne reea esemPI pIn d' uno II VocbboJ. dena Or. Dntdo
( avverte il Rosa Morando ) e originato tlalla v()ce Germanica dreu ,
(trell scrivono i Lcs!lici Tedeschi). C'It~ 1'al fedele. Drudi si ehiamarono
poseia i "assalli, per I' ohbligo clle harmo di essere fedeli a' legitfimi
lor sifJ1lori (a) - atleta, propriamente dicesi' it combatti tore , o lotta
tore nell' anfitentro: qni Rdoprllsi per propugnatore· 0 • dif(!ftsore semlllice&.
mente: aJ qual senso disse anche j) Pulci Perehe tu se' di Dio nel mon
do alleta (h). - entdo ,''!antamente implacabiJe. V~NT{TRI • .

58 Repleta . Dono sforzato della rima, dice ~i ·questa y()ce il Ven
turi ; rna forse non abbisognava in que' tempi maggiore sforzo a dir I'e
piela per riempiuta , ebe a dir oggi replezione per riempimento' .

60 Che nella madre ec. Ellissi , in vece di, che essendo pgli an('()ra
nell' utero della madre, fece/a profetessa ~ella JUtu}'a sua santita. Al
lude al sogoo eh' eUa .ebhe , mentre di lui era gr:l\'ida;' essendole parso
che o partorirebhe un cane bianco e nero, con una 6accola Iceesa in bocca ,
simbolo den' abito dell' Ordine , edell' ardente zelo del' santo PatriarcA.
VElfTl1RI •

61 62 63 Poiclte Ie sponsalizie t'C. Costru7.ione. Poiclae fur Ie spon
salizie intra lui e la Fetle eompiute al sae,'o fonte, u', dove, Ji dotar
di mutKa salute. Appella sponsalizie tra I' uomo e la Fede il bllttesimo ,
per I' unirsi che l' bomo nel battesimo fa aUa fede di Gesu Cristo, e di
cendo, ehe al sacro battesimal fonte si dotarono la Fede e S. Domenico
di mutua salute, vuol dire, che S. Domenico promise difesa ana Fede,
e che la Fede promise a - S. Domenico la vita cterua; secondo Ie parole

•
(a) Osservazione lopra iI caulo II: del Purgal. 'V.I. (6) Morg. uvn 134.
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G!" La donna, che per lui I' asseoso diede,
Vide nel souno il mirabile frutto
Ch' llscir dovea di lui e delle rede:

67 E perche fosse quale era in costrutto ,
Quinci si mosse spirito a nomarlo
Del possessivo di cui era tutto:

70 Domenico fu deLto: edio ne parlo

del Rituale: Fides quid t;hi praestat 7 R. Yitam aeternam (a). Sponsa
lizia, sposalizia, sponsalizio , e sposaliozio, sono termini ugualmente si
gnificanti , e indifferentemente adoprati (b) . .. Non sarli ardire I'innol.
trarsi alquanto pili col POST ILL. CUT. iJ quaJe riguardo alia mutua sa
lute chiosa: quia quando aeeepit fidem fuit salvus, et ipse postea sal
vavit fitkm ; espreS$ione certameote un poco azzardata se si volesse assolu
tamente ed a rigor di lettera interpretare; rna se riflettasi aIle circostan
ze delle f.'lmose Ere.ie combattute e viote dal Santo Fondatore principal
mente e da' suoi segtiaci, 'si vedra che non puo eSller meglio collocata N. E.

64 La donna, ehe per lui ec.: la comare che pe 'I bambino Dome
nico rispose e promise al .sacerdote battezzante quanto' i1 sacro rito im-
pone. . ,

65 66 ride riel sormo ec.: sogno che S. Domenico' avease una stella
in !ronte , ed "'00 nella nuca, onde rimaneva illuminato I' oriente,.e 1'.00
ciden!e . VENTUIU • - red.e (pJuraJe di reda, cbe significa 10 stesso che
erede) Appella i ,ReJigiosi Domenicani, COOle nel canto pl'et'edente appello
eretk di S. FrancescQ. i Francescani (c). '

67 68 6g -E perche. fOlse quale era in costrutto ec., Essendo CO,ftrrute
e costruzione· voci siuooime, (rl), oed essendo lit gramRtical costruzione quel
la per cui si rende chill'ro un intralcillto ed oseuro periodo , parmi di po
ter decidere, che in costrutto vaglia qui 10 stesso che in chiaro, i1l pa
lese, e cbe debba iI contenuto nel terzeUo presente ordinarsi cosi: E per
ehe, acciocche. fo.f,(e in costrutto, in chiaro, in palese, qual era il neo
nato bambino, 5i mosse quinei, dal cieJo, spirito, angelo, a nomarlo
del (per col) (e) possew'vo di cui, di quelJo dd quale, era tuuo; ci~

a nom.rlo col nome di Domenico, nome posaessivo di Dominus U"), del
Signore Iddio, del qUllle quel santo era tuUo.

Altri spiegaoo che in c05trutto vaglia in ejfeuo: rna, secondo me J

ne perturbano il buon senso. --,

(n) De Sacram. bapfism. lit. ~ cap.~. (b) Verfi 'I VoraboJ. della Crusea.
(e) Verso 1 12. Cd) Vedi 'I Vocabolario della Crusea • (e) Vedi Cinonio
Parlic. 81. 11. <.I) Poneni"a SURI "ulle pOlle,sionem, nlll I""0p,.ielalem ali
quam ,ignificant: ,., ug;us a rex, patr;". a pater, ,(laternlls a f,.ater ,
Evanariw ab E.,andl'o. VOlSio Gram. Lat. De ,entilihlls el pOISe,s;".';••
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5i come dell' agricola, cbe Cristo
Elesse all' arlo suo per aiutarlo.

73 Ben parve messo e famigliar di Cristo,
Che 'I primo amor cbe 'n lui fu manifesto,
F~ al primo consiglio che 'die Cristo.

76 5pesse fiate fu tacito e desto
Trovato in terl'a dalla sua nutrice,
Come dicesse: io son venuto a questo.

79 0 padre suo veramente Felice !
o madre sua veramente Giovanna,

'} I Agricola J agricoltore - Cristo. AbbencM ad ugtllll modo che
ripete qui Dante in rima tre voIte la voce stessa Cristo, ripeta anche al
trove (a) altra voce; e nondimeno osservabile che, ove di altra voce non
sempre,' della voce Cristo sempre £.. la rima colla voce medesima (h):'
e pew dee eredersi fatto in segno di venerazione, cia che potrebbe e do
vrebbe bastare per un ahbondante sllpplimento a quella, che a1 dilicato
pto del Venturi rassembra in questft ripetizione, grazia minore che in
quell' aim del nome di Mandricardo dall' Ariosto Catta (c) .

'}2 Orto per vigna, e l' uno e I' altro traslativamente per Ia santa
Chiesa - per aiutarlo , 0 pl'!r aiutar I' orto , e yarra ripurgarlo, 0
per aiutar Cristo, e yarra cooperare con esso nella coIturadell' orto .

'}3 Messa , nuuzio.
'}5 Primo consiglio, eM die Cristo., intendono gli espositori corD.une

mente quello che die Cri8l0 al giovaoetto, Si vis perfectus esse, vade J

vende quae haht:s , et da pauperihus (tl). E manifestossi in S. Domeni
co il primo amore a cotale divino consiglio, perciocche ( dice j) Landi
no ) essendo ancor fJiovanetto a studio, lIende i lihri e cia che allea ,
et in gran carestia distrihul ai poveri. 11 chi! intendendo il Yesc01Jo 10
fece Canonico Regolare.

'}6 'J7 78 Spesse flare fu ec.: spesse fiate la nutrice di lui trovato 10
neva disteso per terra tacito e destt) (segni che non vi fosse caduto, n~

che vi .i foue Messa per dormh-e); come dicesse, io son venuto a que
sta, ci~ (chiosa il Daniello) nato son per umiliarmi; 0 (Ii pua anche
intendere), io sonG venuto nel Mondo a praticare e predicare I' austeritll
e 1. penitenza.

,}9 80 0 padre suo veramente ec. Esaendo Felice IUto i1 nome del
padre eli S. Domenico, e Gioyanna quello della madre, dice il Poeta,

(d' Esempigrazia Purget. xx 65 e legg., Par. ux 95 e legg. (b) Vedi
Par. SlY ~04 XIX 104 uxu 83. (c) Fur. cant. XX'1 It. 25. (d) Maull. 19.
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Se 'nterpretata val come si dice!
82 Non per 10 mondo, per cui mo s' affanna

Diretroad Ostiense ed a Taddeo,

che per un tanto 6glio furonOo essi veramente tali quaJi i nomi 10l"0 Ii I'n
nunziavano, felice, i1 padre, e giovanna, ci~ graziosa (a) , apportatri-
ce di grazie la madre. .

81 Se 'nterpretata val ee. ; se, interpretata, tradotta claW Ebreo idio
ma nel Latino 0 Italiano, vale G"aziola, come si dke valere.

82 83 Non per 10 m()ndo l non peracquistarsi cosa mondana - mo ,
dal _Latino modo, ora, presentemente, s' aiJanna, impersonale a guisa
del Latino laboratul' - Diretl'o ad Ostiense ed a Taddeo, i loro
scriui studiando. Ostiense Cardinale, comentatore delle Decretali. Tad
deo medico Fiorentino eccellente. Altri vogliono che fosse un valente giu
risconsulto . VOLPI .. Essendoci noi proposti di rischiarar quanto possiamo
queUe cose OSCure che Ie persone dall' Alighieri nominllte riguardano l non
abbial!ll creduto di lasciar dubbio veruno sul contcadetto Taddeo. De Fi
lippo Villani, (b) dal Comento di Benvenuto da Imola, (e) ciai document) e
dalle notizie messe in campo dal Sarti (el) comprendiamo che questi .1 fo.
realmente Medico famoso e paesano di Dante ricchissimo a sesno che arri~

chi perono il suo Ortolano, che mori ottullgenario di morte improvvisa ,
nel 1295, e fu seppellito in Bologna nell' atrio de' Frati minori iii bel Sar
cofago di Marmo; che aveasi tolla moglie essendo seB88genario, ch' ebbe
figli legittimi e naturali , che molte opere in parte edite scrisse a comen
tario degli antiOOi maestri di medicinao, quali leggeva in Bologna nel 1274
ai slloi scolad, oode n' ebbe gran fama, e piu che Comentatore fu 0018

mato. Affasciando pero queste cose non crediamo di dover passare sollo
silenzio una graziosissima storia consegnataei da Filippo Villani e recata
dal Sarti sullodato; noi la riportiamo in latino tal quale I' abbillJno let
to.; ed oltreche giovera a far conoscere I' iBdoJle di quest' uomo, servin
nuieme a romper la nenia de' Comenti. roeatus aliquando ad curanclum
Romllnum Pontificem negasse dicitur se iturum, nisi cent-um aurei num
mi in dies si"GUlas ,penderenlur; Quod c.um immodieum 't'iderelur iis.
quibus negotium datum erat, ut emu Tlladdeo' transise-rent, ni'qut! t'4

de re conveniret: concessit tamen Pontifex, Sl'andem quantum1'is pe
,cuniam vitae et i1tcolumitati SUlle postl'abenclam ratus. Mox aulem cum
amiee Tlladdeum argueret, quod tom magna operam suam loearer.
ille admirntionem simulans; ego vera, inquit, multo magis obstupesco,
cam caeteri fere vir; nohile,s. et minores Principes quinquaginta. tit
amplius al.lreos Tlummos mihi in dies eonftrre solent, tibi, qui maximru

.1:$ Christianol'um Principum l grave visum t;sse, quod centQm petierim .

__- _0. -'..........~------------

(a) Joanne. ',elJra;ce Joanntl , quod gratio&um 6ign{/ical. Gagnei!1S in Lucae
Evang. cap. 1. (b) De Clar. Florent. (cl in antiquilat. Ital. Alu.ralorii~To.l.
,~ De clar. Arghygimll. BOD. Prof. Tom. 2 pas. 467.
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Ma per amor .della verace· manna ,
85 In picciol tempo gran dottor si feo,

Tal che si mise a circuir la vigna,
Che tosto imhianca se 'I vignaio e reo:

88 Ed alIa sedia, che fn gill benigna
Piil a' poveri giusti, non per lei,
Ma per colui che siede e che traligna,

91 Non dispensare 0 due 0 tre per sei ,
Non la fortuna di primo vacante,
Non decimas, quae sunt paltperum Dei.,

Sed Pontifex ubi ThadJei studio optime eonvaluit decem millia tIIU"tJ(J

rum eium rependi juss;t, non tam ut tahtum virum pro dif?&itate SIUJ

t!JC rjas meritis remuneraretur. quam ut omnem ab se averteret avaritiafJ
suspieionem. Pillaraiu, Pontifieis raomen silet: sed laUlic fuisse Hono
rium IYalii seriptores tradunt. POSle que6le notizje si vedrA quanto bene
Dante abbia voluto alludere a quelli che per arricchirsi aeguivano I' Oltim
It: e Taddeo N. E.

84 Della verace manna, della ventll evangelica e teologica, che c!
Ja verace manna dell' anima. VEl'l'TUII.I.

85 Feo per fe'. paragoge in grazia della rima.
86 La vilJDa , la Chiesa. .
87 Che toslo imlJianea ee., che presto pe..de il verde, e Ii aecca J

Be il vignaiuolo it un birbone. VEl'ITUII.I.
88 89 90 SeJ,a, pontificia - ehe fu gia hem"Bna t'c., smchiai di

cui 1& coatruzione; ehe a' poveri giusti jil. gia pig henigna (inlendi, ehe
al preserate none), e che traliiJna, non per lei, non per pr<)pria coi-

f: ' cbe in Be ate588 ~ santa, rna per col"i ehe sieth, per ooIpa di chi
occupa • " n PasTIL. Glemhervie parlando di quel tempo dice a questo

loogo : Reprehendit modernos Episcopos, et pastores 'lui non su~niunt

nunc justis pauperilJlIs, ut solehant eorum anteeessores, 9uod dieit fieri
lIOn culpa ecelesiae sed pastorum eius. N. E.

91 Non dispen.sare ee.: non chiese, dieo, di pOlersi comporre con
dispeDBal'e in uso pia per il mal' acqnistato a possedulo, solamente la ter
M parle, 0 la metA. VElfTUIlI.

. 92 Non la fort.una ec. : n~ il primo benefizio che vacasae, quale gJie I' of
Ieriase la fortuna 0 pingue 0 searaO. VEJiTtlll1 • " Non pOMiamo fare a menD
di recare in questo luogo )a chiosa del POSTIL. CUT. non peti""it (intendi
S. Domenico) trasferri de uno ordine in alium propter meliorare, vel pri
mam vacantem, 9uod est dare rnateriam quaerendi morltm iI/ius. N. E.

93 lYon decimas ee.: ne addimandc\, come fan lDolti J Ie decime d' al
CUD paese, Ie quali a' appartengcoo a' poveri di Dio. LAJiDll'IO. Yerso.
( .rena il Venlmi) per 'Vera dire poco graz.ioso J tllttO composto di wei

Tom. Ill. B Jil
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94- Addimando, rna contra'l mondo errante
Licenzia di combatter per 10 seme,
Del qual ti fascian ventiquattro piante.

97 Poi con dottrina e con volere insieme,
Con l' uficio apostolico si mosse,
Quasi ~orrente ch' alta vena preme:

100 E negli sterpi eretici percosse
L' impeto suo piu. vivamente quivi,
Dove Ie resistenze eran pin grosse.

103 Di .lui si fecer poi, diversi rivi,
Onde r orto cattolico si riga

Lnttne nulla ell"~ant". Comunque pero sienn al guato del Veaturi, IOlle
elleno secondo 10 stile de' canoni.ti, cbe delle decime trattano, e tote
ba5ta • '

94 'Erran~, deprllvato dan' eresle. Vl!:1'f1'trJl.I', .. Nell' interline&> di SO-'
pra a questo versn 5CriSse il POSTIL. CUT. Flltt primiL, InquisitlJr,

9'S Seml!1, eioo la fede, cbe ~ seme di gr&zia e di ~Ioria, VU1'trJl.I,

rI> Del Qual ti fa.,dan ec. : ellissi, in vece di dire, iUl qual ,SOIl

Plate Ie "enttquattro pian~ che ti fasciano, dol! Ii ventiquattro 8piriti
bP.llti, chf' compon'l'nno, dod,,,] per dodid (a), i due paraleJIi eerchi, che
ti circondllno : lli,mte tlltte dill seme della Cede prodotte. Pia"" (lI0ta
DO Ilene gJi Accadenici della Crusca) ha DaDte appellati queeti medeaimi
apiriti poco di sopra

Tu 'Vuoi saner eli quai p,'ante $' infioJ'a
, Qunta ~hirlanJa (b) , .

Q7 al i 0'1 '. POI' con elott,.r'na ec. : M1l dottrinll, e COD buoaa volOD~
insieme ("fir,,})" tnttp Ie scienze senza il bnon voJere ,SOD nulla), e OOD.

I' autoritll' pontifi"ale 5i masse, quasi nn. rapido torrente, La similitudine
~ totta da Vir~]jo: aut ra"idru montana flllmine torrens Stermt agros
sterntt sata In.eta. bl)umq~ Idores, Praeci"itl'lsque t,.ait sylva$ (c);
eh' e queUo che qUi dice i1 Poetll, E "e~li ste,."i eretici percosse L'im
peto w'I), DA1'n~LLO, - quivi , tlo"e, vale lo. , dove. c1ot\ nel distret.
to prineipalmentp di Tolosa contro degli albigesi, come abbiamo nella
vita dpl Sllntn PatMRl"CIl.

10:\ }lill,' annelta i Re1i~osi seguad di S, Domenico, per iltare ••
la metaCoriea appellazione data al santo di torrente,

Ca) I dodici Ipiriti componenti 'I cerchio intimo vediJi nornati lIel can
to s, t1. 94. e legg., e i dodici componenti 'I circolo esleriore vedili anno,erati
in queato canto v. 12r. e lesg. (6) Canto Eo 91. Ce) 4~lUiJ. d. 305. c aegg.
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81 cbe i suoi arbuscelli stan pin vivi .
u>6 Se tal fu r una ruota della biga,

In che la -santa Chiesa si difese,
E vinse in campo 1a sua civil briga:

109 Ben ti dovrebbe assai esser palese
L' eccelleDza dell' altra , di cui Tomma
Dinanzi al mio venir fu si cortese.

112 Ma l' orbita, cbe fe la parte somma
.Di sua circonferenza, ~ derelitta
81 ch' ~ la muft'a dov' era la gromma.

105 4rbwcelli appella i Cristiani inerentemente ad aver fa Cbiesaap
pellato orto cattolico, * Studioai queste aUegone, seguansi pure, e a' imi
tino, ma Don si vad. phi olne: Qual ultra citraque nequit consistetw
rechtm . Questa, secondo j] nostro corto.vedere, 6 una delle pia belle,
che ai ritrovino De' fasti della Poesia N. E.

106 Biga, chioaano j] Volpi eel il Venturi, per carro tli dll8. mote.
Ma e perch~ non piutt08to per carro, 0 carretta semplicemente ~ ape-

. eie pe:1 genere r .Due mote (ferae avronno eui detto) pone egli di fatta
in queato auo carro, come di qui, e dal canto XXIX. 107' del Purg. ap
pariace. Venssimo, ri8P.,C!Ddo io: ma non ci dice Danle pe~, cbe per
questo .riguardo 10 appelli higa; nl\ c;onfessa di Don aapere cw cbe il Vol
pi, e prima di lui il Tuaoni (a), e cenro altri avvertirono, che higa.
triga ,e qlUUlriga furono deDominazioni prese, nOD dal numero delle ruo
te, ma dal numero de' cavalli, che il carro traenno.

107 In che ec. , nella qual bi6&- cam~Ddo Ja Chien I e co' ne
mici combattendo ai difese.

108 Sua civil briga, aua civil guerra; e ci61ik, peroe~ illlOl'ta per
l'ereaia tra Cristiaui medeaimi.

110 Dell' altra, intendi, ruota - Tomma per. Tommaso. apocope
in gram della rima.

I 11 41 mio venir. a1 _0 apparirti -.::.fu sl cortese, intendi pa
~8in'lta, 10dato1'e.

111 113 Ma I' orlJita ec.: ma a1 presente i Religi08i eli lui non Ii
tengono ph\ in quell' orbita , in quella carreggiata, cAe fe. che &egOO.
]a parte somma della circODferenza di essa 1U0la; nOD seguOllO pitt Ie pe-
date del aanto fondatore. -

II ( Sl ch' ~ la muffa ec Formula proverbiale, che aipi6.ca, e it

(a) 11" Maratori nella Vita del TallOlli riCeri.ce I ebe tra r altre co.e I ebe
di••pproYAY8 egli Del primo Vocabol.io della Qu,CI GIll. fu. cbe .i clem
Iii•.., hi,a t cllf'ro d6 du, ""'9" ,

Bb :I
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115 La sua famiglia, che si mosse dritta
Co' piedi a11e su' orme, e tanto volta
Che quel dinanzi a quel diretro gitta:

J 18 E tosto s' avvedra della ricolta
Della mala coltura , quando il Ioglio
Si lagnera che l' area gli sia tolta.

121 Ben dieo, chi eercasse a foglio a foglio
Nostro volume , aneor troveria ,carta
U' Ieggerebbe: I' mi son quel eh'io soglio.

124 Ma non fia da Casal ne d' Aequasparta ,
La onde vegnon tali alIa serittura
Ch' uno Ia fugge e l' altro Ia eoarta.

male iUwe !m'ma erti i1 klle; _presa dalle botti, clle ben custodite col
suo vino, fanno la gruma, cite Ie conserVll, e trllsandate fanno la muR'a;
llebhene cia talora pro"jene'dalla qualita diversa del yino; ond' ~ nato il
proverbio: huon vin fa gruma, e trilto vin fa muffa. VEl'fTUIU.

t l' Che quel di"anzi ee.: che pone eSll8 Ie diu de' piedi a quell.
parte dove S. Francesco impresse Ie calcagna: cammina al coDlrario.

118 De.lla rico/ta, \"ale il medesimo che, dulla; 0 per la (a) ricolta.
t 19 120 Quando il IORlio, Ja zizzanin , (metaforic.mente, pe'l cat

ti'l'O Religioso) si ltJ{(TZerQ che I' area (pe ,} 6ranaio; opercb~ area nella
sua etimologia significa luoGO chiuso (h>, 0 perchCanche nelle arche ai
conservi '1 grano, da chi ne ,ha in pOca quantita > Ie sia tolta, Ie sia
negata • e ~ttata, intendi. nel fuoco, ginsta il comando che fara nD dl
iI divin Giudice, colligite primum z;zan;a, et alligate ea in ffUcitfulOl
ad comhurtindum. ,,.iticum autem congregate in Iwrreum mftlm (c).

J 21 122 123 Chi cerca.rse a foglio a .f()~lio ntutTO volume, delto
metafoncamente in vece di chi ricon08ceue ad nno ad uno i frati dell' Or
dine nostro _ trOll'erla carta u' leggerehhe: I'mi son Be. • troTerebbe
{rate cbe 8i darebbe Il scorgere itiente in peggio mutato. '

uq 125 u6 Ma non fia ec.: rna non sara gilt rota! huon ReJigi08Q
D~ da Casale, nel Monferrato, n~ d' Acqua.rparta , nel contado di To
di, lit ontle. dai quali luoghi (J), ve.f:1Ion tali alla scrittura. elCGIlO

tali ad inter.pretare la Regola scritta da S. Francesco, ch' uno la ~r;e,
e l'altro la coarta. che uno ne fugge i1 rigore, e I' altro 10 accresce
.11' irnportahile. Chi fossero questi da Cllsale, e d' AcqUllsparta • e chi di
10m allargasse e restrignesse la Regola di S. Francesco, non hi80gna eer·

(a) Vedi Cin. Partie. 8t. 12.13. (b) Area dicta, quod ah eo clallfa (IrefUl,..
",rfllre•• Varro de lint.lae. lib~4. (c) MaUh.t3. (d)' Vedi Cin. Par';,;. 150 :I.
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127 10 son la vita di Bonaventura
Da Bagnoregio che ne l grandi ufici
Sempre posposi la sinistra cura:

130 llIum~nato ed Agostin son quici,
Che fur de' primi scalzi poverelli

carlo dal Landino. B~ da quei che il Landino hanna seguito, il Volpi ed
il Venturi: ma dal celebre Minoritico Annalista Luca Vaddingo. Ecco
com' egli sotto I' anna 1289' num, 23, dopo di avere narrato che Fra Mat
teo d' Acquasparta • Cardinale insieme e Generale dell' Ordine. per Ia
troppa sua condiscenza e facilita, cagionasse il rilassamento. siegue indi a
scrivere: Danthes AlifJherius, oelebris Poeta ~truseus. qui paulo post
notissi"", iUa ediJ".'t poemata. abstrusis scnsibus pra8fJ1Jantia, nee satis
a tot eommentatorib,u. qui ilia interpretari eonati sunt, adhue t1xplica
fa, laxioris habenae huiusAquaJpartani, et eorruptae sub eo disei
plinae meminit: quamvis Christophorus Landinus, potissimus' eiusdem
interpres, a eontrario sensu eumdem intelligat, et .nimium, quem ille
corripit rigorem in lIbertino a Casali, llie tribuit .A.quaspartano, la
ziorem vero. RefJUlae interpretationem quam [JantBs reprehendit in Aquas
partano, IAndinus assifJ1Ull Ubertino; quem etiam ex, errore ait Mi
nistrum GenerQlem Ordinis fuisse . .

127 128 129 La vita, per I' anima. qui ed altrove. come si ~ dettO
nel IX. di questa cantica v, 7' _ Bonaventura da Bagnoregio, S.· Bo
naventura .Cardinale e Dottore di santa Chiesa, s18to Miwstro Generale
dell' Online Minoritico per continlli diciott' anni. BagnorefffJio, oggi voI
prmente B~area, nel territorio d' Orvieto • - posposi la sinistra eu
ra. Sinistra, io credo qui detto oppositamente a destra nel senso, in cui
tlestra adoprasi nelle Scritture SRcre, di primaria (a), e che pel'Cia sinistra
eura vaglia il medesimo che eura seeondaria, me!Jo importante, Ia cura
eire a dire delle temporali case, cura veramente da essere posposta a quel
l. della spirito. Degli altri spositori chi per Ia sinistra eura intende Ia vita
sttiva (b) , e ,chi Ia cura stessa da me dena delle temporali case (c); ws
auno pew di eS6i ne spiega percIre 'Sinistra I' appelli Dante, II Vocabo
lano della Crusca oltre la spiegazione di sinistro per cia eh' e dalla par
te .sinistra, aggiunge esempio del medesimo aggettivo adoperato in senso
di eattivo, dannoso. Ma a questa modo male sarebbe detto, che S. Bo

'IUlventura la sinistra cura posponesse: imperoccIre posporre significa por
re dopa, fare dopo; e Ie eatt.ive cose non dehbono farsi· ne prima ne mai.

130 131 132 Illurm'nato cd Agoltin ee. Quiei per qui, (paragoge.
in grazia della rima ) sono Illumi{Jato ed Agostin, Furono questi due
de' primi seguaci di S. Francesco; e siccome per seguire S. Francesco

(a) Vildi , tra gli altri, Tirino PIal. 15. 1'. ult., e Marc. 16. v. 19'
(b) Ve.di it LandiDo. (c) Vedi Vellutcllo, Daniello I Volpi t e Venluri.
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Che nel eapestro a Dio si fero amici.
UgQ da Sanvittore e qui eon eHi,

E Pietro Mangiadol'e, e Pietro Ispano,
Lo qual .giu Iuee ill. dodici libelli:

Nalan profeta, e 'I metropolitano
Crisostomo, ed Anselmo, e quel Donato
Ch' ana prim' arte degnc\ poner mano;

.Rabano e qui, e Iueemi da lato
II Calavrese abate Giovaeehino
Di ·spirito profetieo dotato.

eonvemva profeqare pover~, andare ec:aIzi, e cingerai di corda., percii
eke fur Je' pritni scalzi ec. Di capestro, delto per la corda 0 aia cor
done minoritico, vedi bel canlo precedente 11. 8,.

133 Ugo da Sanvitto~ , illustre teologico lCriuore. Landino, Vellutel.
10, e Volpi diconlo di Pavia: il Venlwi 10 scri~e SauoDe. Huso a san.
eto Yictore (conegge il Natale· Aleaandro), Canonicus Replaris Or
tlinis S. AU8wtini in coenobio S. Yictoris del ","rol Pari.ienses, nm
ex Saxonia, sefl ez Yprensi territorio· orirmdw erat, ut probat D.
Mabillonius (a) •

134·135 Pietro Mtmgiadore, Pietro Comestore, scriuore dell'Istoria
Scolastica. VE.TUBt. "Nalo in Lomherdia, Scciltore di Sloria Ecclesiasti
ea , e seppeUilO in Pariginella Chiesa di S. Viltore 10 dice il Caval. Artaud,
au! suo sepolcro era ICritlo Petrus ertam quem PtJtra legit N. E. - Pietro
lspano, 10 qual ec. Pietro IapaDO rinomato pe'dodici libri di Losica.
. 136 13, 138 Natan profeta. Buon salto, frizza il Venluri. Benve
venuto pero da Im"la , per I' atto cbe Natdn fece di COITeuer Davide
adultero, 10 fa cosl bene accOitare agli altri lO88etti qui nominati , ch.
lion 'Y' ~ bisogno di alto (b), - il metropolitano Crisostomo. Coal
appella S. Giovanni Grisostomo, perocchl! fu .Arcive8COTo di Costlntinopoli ;
If metropolitano eel Arcivesc0110 vagliono i1 medeaimo (c), - Ansel
mo, il santo Arcivescovo di Conturbia, 0 sia Cantol'bery, - Donato ,
antico acrittore di Granmuca , cbe la prim' arte appella , percM H:t quell.
s'incominciano ad instrDire i fanciulli, coo ai vogJiono far passare aile
acienze; ed appunto per essere la Gramatica falta pe' fBllciulli, eel euere
Donato stato uomo dottiuimo , dice che alia prim'arte tlefPlo poner ma
no. - Por la mana leggono i CoD. CUT. e Gltlm1Je1"lJie N. E.

139 140 141 RalJano ~ qui J tJ lucemi da lato: coal la Nidob. e piu di

Cd) Hi". Eccl~,. ,a~crd. XI cap. 6. art. 9- Cb) Vedi I' Ezeerptd laillork.
dal oomento Latino di BenveDuLo Imolele nel tomo 1. delle Amicl"'I,, tl'1'ali..
"I .JIuraleri •. (c) 'Yedi MaSri Nol;:'ia 4e'lIoetllhOU «CU,. art. Metropoliltl'
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142 Ad inveggiar cotanto paladine
Mi masse Ia infiammata cortesIa

1,99

una trentin.. ill teed veduti dagli Accademicl della Cr.. OTe tntlAt. eraauto
veggo, l' altre edizioni 1eggono Ruhan e quivi, e lucerm dal lata. Per RA
hano intendo col Venturi Rabano Mauro Tedesco, "DOmato acnttol'e de} DORO
!eColo. e non col Landino ed altri. eerto Rahano ITlf:lese, fratello del
"enerahile Beda -lucemi da lat.o II Calavrese Ahate Giov.acchino.
Avendo S. Bonaventlll'a nell' ordinatamente nomare qne'slloi beati eompagni
ineominciato da uno che gJi era a 1ato, doveva I' ultimo, Gi01Jacchillo , ea
Ilergli parimente da lato. Cala'Vrese appella ]' Abate Gioacchino, perocch~
Cala'Vra in vece di Calabria scnvevano gli antiehi Toscani (a) , ed egli era di
Calabria: loachim ( scnve di lui Natale Alessandro) Florensis monasterii in
Calahria, uncle oriundus erat, Abhas OrtJ,,:nis Cistercz'ensis, 'Vir pius·,
et 'Vaticiniis etiam suis prophetae famam quodam modo assecutus (h).
• n PostiUatore del Cod. GlemlJervie giustifiea in questo luogo Daute di
aver coUocato l' Abate Giovacehino fra i Teologi distinti , e salvi in Pa
radiso, sebbene ]a di lui Opera in confutazione dell'Opinioue di Pico Lom
hardo sia stata condannata dalla Chiesa nel Coucillo Lateranense IV. sotto
Papa Innocenzo m., e 'nota opportunamente, ehe: laic quia ponit in di
'Vinitate non solum trinitatem sed quaternitatem, est ah Ecclesia da
mnatus , ut in primo decretalium; sed quia scripsit ted; Apostolicae
petens corrigenda else quae tractasset. et quod circa Artieulos fidei
ipse tene[,at quod Ecclesia Catholica , solus tractatus .est damnatus,
iple vero Catholieus ahitus. La Decretale tratta dal Concillo Lateranenae
e il Cap. Damnatus 2. de Summa Trinitate, non ehe la 1ettera di som
missione seritta dall' Abbate Giovaechino, e I'altra del Pontef1ce Ooono ill.
luecessore d'lnnocenzo sull' ortodossia di detto Abbate Curono pubhlicate cia
Niccolc\ Emerie nella p. I. Cap. 2. Director. Inquisit. Vedi nel 4.0 vol.
cic\ ehe dica il P. Ab. di Costanzo dell' Ab. Giovacchino. N. E.

142 Ad inveggiar, ad invidiare , per la ragione stessa ehe Purg. VI. 20.

di8lle inveggia per invidia ( vedi quella nota ). Qui pcrc\ (quant' io in
tendo ) in1J8g~iare ~ per metonimia detto in luogo di commendare ; e
cib su I'intendimento ehe la santa invidia, ehe.1' an~m.e buone portauo
alle altrui virtu, sia ]oro cagione di eommendarle; siccome all' opposto
~ nell' anime ree I'invidia cagione Ilempre di biasimare , - cotanto
paladino. Paladino ( inllegna il Vocabol. della Crusea ) titolo d' onore
,,"to da Carlo M4{(no a dodici uomini 'Valorosi, de' quali Ii servi'Va a
comlJatt~re per la Fede insieme COn essa lui . Bene adllDque, per esse
re S. Domenico suto valente diCensore della eristiana Cede, 10 fa Dante
da S. Bonaventura appellare paladino .

143 144 La ;nfiammata cortesia Di fra Tommaso, I' amorevole cor-

(a) V~di, Ira gJi ahri Gio. Villani CrOll. lib. 3. cap. 4. (b) HUI. E..
ek•• •uc. SIU. Clap. 3. art. 3~
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Di fra Tommaso e '1 discreto latino,
E mosse m.eco questa compagnia.

lese aUo di S. Tomma80 11; Aquino in ·lodare S. Francesco, - e 'I tli
scret.o latino (specie pe'l genere di parlare) e il moderato auo parlnre,
ristrello assai nel lodare il proprio santo Patriarca •(a) , e tutto difl'U18
nelle lodi di S. Francesco.

145 E mosse tnlJCO qlUJst.a oomp"'" .al tripudio deac:l'itto in prin
cipio del canto.

(0) Vedi canto preced. II. 34. e aegs..

Pille flel canto decimo.recondo.

j



CANTO XIII.

---
ARGOMENTO

In questo -canto induce il Poeta san Tommaso a sol1Jergli il ~corulo

de' duh6j mossigu eli sopra rael dec;mo canto.

I

4

7

10

13

Immagini chi bene intender cupe
Quel ch' io or vidi , e ritegna l' image,
Mentre ch'io dico, come ferma rupe,

Quindici stelle che in· diverse plage
Lo cielo avvivan di tanto sereno
Che soverchia dell' aere ogni compage :

Immagini quel carro , a cui it seno
Basta del nostro cielo e notte e giorno,
81 ch' al volger del temo DOD vieD meno:

Immagini la bocca di quel corDo
Che si comincia in punta dello stelo,
A cui la prima ruota va dintorno,

Aver fatto di se duo segni in cieIo,
Qual fece la figliuola di Minai
AHora che senll di morte il gieIo:

1. al 1.5 Immagini Be. Qneato verbo, che per maggfor energla , e
chiarezza ripetesi , va ad attaccare con aY~r fatto di se ee. nel quinto
tenetto: e pero, togliendo io i punti fermi , che Ie moderne edizioni se
gnano in fondo de' terzetti secondo e terzo, capisco come Be detto foue;
Chi desitlera intender heno 'luella ehe ;0 vidi quivi (a), immagini, ehe
'VBntiquauro delle piu lucenti milt: (ci~ Ie quindici. che si DUJIlen..

(4) Or. per 'Iui'lli adopera Daote anche lof. ][X 9'111 3.
eIU !,orria mai pur con parole .ciolte

Dicer del ",nrue e delle pilllhe nppieno,
Ch' i' ora wiJi

TOIII. 111. c.

,

...
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16 E l' un nell' altro aver gIi raggi suoi,
Ed amendue girarsi per maniera,
Che l' uno andasse al pria, e l' altro al poi:

no (a) di prima graooezza, Ie sette del carro, 0 sia Ona maggiore , e
Ie due che terminano I' Orsa minore d'alla parte al vicino polo opposta
(compongano iu cielo clue se&"i, qual ~ quello, eke ftcevi Arianna).
cioo due corone; e questa immagine tengasi , mentr'io parlo , forte~n
te impressa nella fantasla. * Anehe il POSTIL. C.\!. l'intese come il P.

Lombardi, segnando sempre, e ripetendo aver fatto su Ie parole Stelle
del II. 4. carro del '}. e como del 10. N. E. - Cupe per desitk
ra , dBI Latino cupere, onde comunemente dicesi cupido. per bram06o,
cupidittl per bram.a" ec. - image , alla Francese per immagine 
come ferma ""pe , per ferm.amellttJ - plage, n plurale di plaga ,
preso dai Latini a significar parte di mondo (b) , e seritto senza h al
modo appunto del Latino plagfU!' in grazia della rima - di tanto se
reno che ec. , di tanta Iuee, ehe supera ogni adunazjone , ogni densitA
d' aria, traducendo {uor d' essa - que' carro. l' Orsa maggiore _ a
cui il seno ( per campo ) basta tkl nostro cielo (. del cielo sempre da
noi veduto ) e notte e giomo .. ehe dl e notte -empre trovasi sopra dell'
orizzonte nostro, n~ mai sotto di csso nascondesi - sJ ch' al volger
del temo non 'Vien meno, talmente che mai, per rivoluzione che faecia,
Don si nasconde - la boeca di quel como, eIre tlC. Disponendosi Ie
stelle Dell' Orsa minore in figuia, come ognuno PUQ vOOere, di un como,
il di cui ineominciameoto, 0 sia acume, ata 'Vicino alia punta della ste
la, all' estremitll dell' asse, a cui la prima ruot4 , il primo rotante, gi
ranle cielo (delto primo mo'hile) 'Va d' intomo, piace percio a Dante eli
appellare essa costellazione corno; e conseguentemente bocca, 0 SiB aper
tura del medesimo como, Ie dne stelle terminanti Ja COItellaaoDe nella
parte al polo opposta - di se, con se medesime - Qual fece la
figliuola di Minai, allora che send ee. aimili a qnel segno celeste, a
quella corona di stelle , in cui la figlia eli Minos Manna morendo fece,
per o-pera di Bacco, che ai convertisse la ghirlanda, della quale, 'Vivendo,
omavasi il capo. Minos, Minai, , ultima produet4 , insegna RoI»erto Ste
(aoo nel sno Latino Tesoro. A cotal genitivo Latillo fa Dante in grazia
.Jella rima accostarsi i1 genitivo Italiano, dicendo di Minoi.

16 E I' un nell' altro aver sli ragffi suoi, 00 un &egao (una corona)
.risplende dentro deft' altro . I

18 Che l' uno anc1asse al pria , e I' altro al poi. DebboDo al prill.
ed al poi essere trnlativamente detti per all' innan%i 00 all' intlitrtro •
L' edizioni diverse dalla Nidobeatina leggono inTece Che "J' uno antltuse III

(a) Vedi t tra gli altri Antonio Tomma.i Syftopli. mCIIAem • De A,rrou
m;4. (b) Plilga aJ medelimo leDlO che CJui Dante I I' adoperauo auche a!
tri. Vedi '1 Vocabolario della Crulea.
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19 Ed avrll quasi l' ombra della vera
Costellazione e della doppia danza,
Che circulava il punto, dov'io era:

22 Poich' e tanto di lit da nostra usanza,
Quanto di III dal muover della Chiana ,
Si muove'l ciel, che tutti gli altri avanza.

25 Li si canto non Bacco, non Peana,
Ma tre Persone in divina natura,
Ed in una persona essa e l' umana.

,"iIM e I' altro 01 poi; ma i1 poi richiede priG, 0 prima., come ill ve
ce di pria leggono parecchi man08critti veeluti dagH Aocademici della Crn
sea e daI Daniello. Eseo Daniello perU sembra di non iotendere, cbe im
porti cotale espressione l' aggirrarsi delle due corone una in contrario ver
so dell' aim , .ma cbe IOLimeate 14 posterior" s' andasse accordando co,,"
la priMe, e f/lU1sta a f/uella eorrisporadesse 'I!{fUalmeme. Ma iI primie
ro senso non involve contraddizione a quanto il Poeta ha fin qui detto.
e mesJio di gran lUDg, Ii adatta all' espressione di andar I'uno al pria.
fJ I' altro al poi • ".

19 20 Quasi I' omhra: accenna con questi termini Ia bellezza de' Bea
D incompar8bibnente" maggiore di quella delle stelle anche pin lucide 
della vera co.ftellazione" t di queIlo era veramente la cOitellazione , cbe
que' beati splendori formavano. "

u 23 24 Poich' e tanto ee. Dispiega. cia obe ba voluto di sopn ae
cenaare"dicendo Ed avra fluasi I'ombra ee. e vuole inteso, che tanto
l' usaDU nostra d'immaginare .ia inferiore al concepire la vera bellezza de
gli apiriti beati, quant' «) il leoto moto dell' aequa della Chiana ( fiume
in Toseana lentiuimo) inferiore al velocissimo moto del pin alto cielo.

25 Non Baceo, non I'inno in lode di quel dio, ebe appresso gli an
tiehi .olea incominciare: 10 Bacche. VOLPI. - Peana, inno in lode
d' Apolline, il quale "ineomineiava. 10 Paean. VOLPI.

2'] Ed in una persona essa e I' umana, ed in unitA di persona uni
te essa divina natura e- la natura umana. Persona, oltre della Nidohea
tina eel altre edizioni, leggono pin di trenta mss. veduti dagli Accade
miei della Crnsca (eel anehe il CoD. Cu. ) ed il senso ~ chiaro e secon
do la Cede, che insegna °essere in Gesu Cristo due nature , diviua, eel
nmana in uniLA di persona. All' opposto leggendosi con I' edizione degli
Accademici della Crusea, e con Ie modeme segaaci, sustanzia in luogo di
persona verremmo ad espressamente eontraddire aile parole del simbolo
volgarmente ascritto a S. Atanagio, Unus omnino, non confusione sub-
stantiae, sed" unitate personae. "

So ebe i1 Volpi eel U Venturi spiegano swtanzia per iponasi 1 G

persona: ma credo aoD. abbiauo eui per qUesta lora iD~reta&ioD.e altrG

Ccs
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28 Compie 'I cantare e'l volger sua misura,
Ed attesersi a noi que' santi lumi,
Felicitando se di cura in cura.

3 I Ruppe '1 silenzio ne' concordi numi
Poscia la, luce , in che mirabil vita
Del poverel di Dio narrata fumi:

34 E disse: quando l' una paglia e trita,
Quando la sua semenza e gia· riposta ,
A batter l' alt~a dolce amor m' invita •

fondamento che di sapere che Dilnte era ca'ttolieo, e che Ioda Giustinia.
no Imperatore percM !Ii lobe daIl' Eutichiano errore , per cui credeva pri.
rna Una natura in Cristo esser, non niilP (a)" Furonvi beosl gli Aria
ni, che sotto il vooabolo d'ipostasi , vollero inteso "Sostanza (h): ma nOD
trovo catiolico, che volesse detto sMtanza per ipostasi , 0 persona.

'28 Compie 'I cantare e 'I 1Jol,;er sua misur~. Avendo colla predetla
imDlllgine falto capite, che que' beati e gli si- aggimvano intorno (c), e
caatavallQ (tl), aggiunge ora che compierol\o Ia ~iusta' loro misura , il
giusto tempo loro, tanto il l'antare, quanto l' aggirarsi de'medesimi beati.

!l9 Attesersi. a noi, i' affissarono' in me, ed in Reatrice. .
30 Felicitando se di cura in cura, traendo felicitL dal passare d!'una:

in altra eura, da uno in altro esercizio, ci~ dal C80tare , e- danzare,
in queno di prestarsi ana brama altrui. .

31 Numi, per di'Oi, ~anti . ' , .
32 33 La luce, in c~ B,C., Ja Juce che spargeva l' anima di S. Tom

rnll"sO d' Aquino, in che , deutro dena qnale narrata mi (u Ia Mirabile
vita del povereIIo di Dio S. Francesco d' Assisi : e dice in ehe BC. , im-'
perocrb~, non vedendo altro che spIendore, udivll Ia voce denlro d{ queI
]0 : E de",t!'ro all' un lend cominciar ec. (e.), Ed;o senti'dentro a quel
la lumiera (f) .

34 35 36 Quando I' una paglitJ h trita. Dei dne (),8Curi "ersi, che
nel canto XI. ~2. e segg. s' accinse S. TommR.'lo a dichiarare II Dante cioe
di quello lJ' hen s'impingua , se non si vane{i(g&"a (fl), e di quell' aItro
A 'l,eder tanto nofl surSB 'I se~ondo) (11), non avendo prima dell'intra
mettersi di S. Bonaventura dichiarato altro che iI primo (I), vien ora,
terminata l' interJoCl1zione di S. Bonaventura, a dirbiarargH IInehe il secon
do . ParIa di cotaIe ,na fatta dichiarazione come di grano di gill battuto
e riposto; e della dichiarazione , ch' ~ ota per fare, come di' grano ancOl'

(a) Par. 6 15. (b) Vedi Natal. Aleuandro Bist. Eccl. la~cul. IV diu. 35.
(c)' Verso 21. (d) Verso 25 e aegg. (e) Parad. ll. 82. c.f) Par. XI 16.
(go) Par. x 96. (h) Par. x' 114. (i) Vedi Par. Xl 136 e legg•
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37 Tu credi , che nel petto; onde la costa
Si trasse, per formar la bella gliancia,
II cui palato a tutto 'I mondo costa,

40 Ed in queI, che forato dana Jancia,
E poscia e prima tanto soddisfece,
Che d' ogni colpa vinse la bilancia,

43 Quantunque alIa natura umana Ieee
Aver di lume, tutto fosse infnso
Da quel valor, cbe l' uno e I' altro feee:

46 E perc ammiri eic, chI io dissi SIlSO ,

da battersi: e giudiziosamente: imperocche siccome per la battitura 8cio
gliesi e traggesi il grano dalla scorza e paglia che 10 nasconde, cosl per
la dichia~zio~e:~ciogliesi e traggesi il senso daIl' oscuro parlare che 10
tiene celato. La particeIJa quando vale qui in amendue Ii luoghi il me
desimo che dappoiche (a) - I' una paglia e trita, I' una ponione di
grano in paglia ~ hattuta - amor, intendi , verso i1 dubbioso Poeta.

37 38 39 Nl"l petto onde la costa si Crasse ec. nel petto di Adamo,
da cui Dio- trasse la costa. per jormarla hella guancia ( parte pe 'I
tutto- ), la bella donna, Eva, il cui palato, per aver essa la prima gu
ltato del vietato pomo , ed indi stimolato Adamo ad assaggiarlo esBO pure
cmta a tutto '1 mondo, ha cagionato al mondo infiniti guai.

40 41 4~ Ed ill quel che forato ec. ed in quel petto (di Gesu Cri
ato), che dalla landa forato, tanto per noi soddisfece, e prima di m~

.nre e dopo, che vinse, fece col suo maggior peso alzare, la hilancia
d' ogni colpa. Yince in luogo di vinse leggono l' edizioni diverse dalla Ni
dobeatina; vinse; pero aecorda meglio con soddisfece .

NOD trova il Venturi in che Gesu Cristo dopo la morte soddisfa
cease per noi, se non col sacrificio incruento dell' Altare . Ma la stessa
landata, che qui il Poeta commemorll, e il rimanere del sacratissimo
Corpo di Gesu Cristo in su la Croce, e l' esserne indi seppeUito , furono
tutte unUliazioni del medesimo Salvator· nostro sostenute a nostro pro. .

43 44· 4-5 Quantunque di lume Ieee alia natura umana aver, quan
to mai (h) di scientifico lume puo alIa natura umana comunicarsi - da
quel valor, da quella potenza divina - che I' uno e I' altro fece, che
creO l' un jfeUo e I' ahro, che creO la natura umaDa in Adamo ed in Qesu
Cristo.

46 Dis'; $USO, di sopn, cant. :1:. 114.

(II) Vedine altri eaempj Del Cioon. Partie. 21() 3. (6) Vedi 10 .teu.
Partie. 212 7.
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Quando. narrai, che non ebbe secondo
II ben che nella quinta luce e chiuso.

49 Ora apri gli occhi a quel ch' io ti rispondo,
E vedrai il tuo credere e'l mio dire
Nel vero farsi come centro in tondo.

52 Cia che non muore, e cia che pua morire,
Non e se non splendor di quella idea,
Che partorisce, amando, il nostro Sire:

55 Che quella viva luce, che si mea
Dal suo lucente, che non si disuna
Da lui ne dall' amor, che 'n lor s' intrea,

5B Per sua hontate i! suo raggiare aduna ,

48 11 ben la Nidobeatina, 10 ben, I' altre ediziooi. 11 bene, per CWA

buono., per buon' anima (1' astrano pe'l concreto), l' anima ci~ di Sa
lomone - clu: nella quinta luce e c'hiuso, che eelaai neBo apleodore
dopo me il quinto. .
. 49 Apri gli ocem, gli occhi della mente, I' attenzione •

50 51 E vetlrai il too cretkr, che in Adamo ed in Ge.u Critt.
fosle tutta Ia Icienza di che I' uomo e capace - e 'I mio dire, che a
Salomone non surse il 'secondo - Nel vero farsi, come centro i. ton..
flo. Hipallage (chiosa il Venturi), come per esempio I' Assidll.us iacM
nee Babylona labor (a), dovendosi prendere a rovescio, cioo COTTUJ tora
do in centro; convenendo Del centro tutte Ie linee del tondo. come nel
vero conveoivano i sentimenti di S. Tommaao e di Dante. II bisogno per6
di cotal ricorso all'ipallage cesserll col solo intendere coo , prese il Poeta
idea dai tm nel bersaglio( de' quali 'I migliore Ii giudica quello che
fmace il bersaglio nel giusto mezzo) voglia da S. Tommaso aignificato
eae il dire di lui, ed il proprio credere, si facessero ( ch' e quanto a dire
venissero. convenissero) (b) in mezzo al vero cosi appuntino COTTUJ centro
in tondo , come il centro e in mezzo' al circolo' ed alln seera .

52 Ceo che non muore ec., ogni creatura incorruttibile, e 'COITUtti
bile.

53 54 Non ~ 'Ie non ec. ,DOD ~ che un' efl'ettuuiolle di quell' eaetD
plare disegno. che ha Dio nella aua mente iDfinita, e che amanda pal'tG
risee, amando ch' altri partecipino di SUA infinita bonta, mettelo fuon,
mandalo ad eseguimento.

55 al 63 Che, imperoccM, quella ."iva luce, che dal suo lucente

(tA) Martial. in amphitl,. Cae,. epig. 1_ (6) Del nrbe fllrc al JeDIo eli
WfIir~ yedi tl Veea••. dell. Cr. .otto quel yerbo S. 29-
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Quasi specchiato in nove sussistenze,
Eternalmente rimanendosi una.

61 Quindi discende all' ul time potenze
Gill d' alto in atto tanto divenendo
Che piu non fa che brevi contingenze:

mea sl, eire non si Jisuna Ja lui, ne Jall' arnor , che 'n lor s' intrea ,
'luella divina Sapienza. quel divin Verba, che dall' etemo Padre deriva
talmente , che da lui nOD si disunisce, n~ dallo Spirito santo, cbe al Pa
dre etemo, ed al- divin Verbo 5' interza, s' aggiunge per terzo. Meare
per derivare, 0 uscir prendelo Dante dal Latino; e intreare per inter
.are formaselo giudiziosamente in grazia della rima, come, credo, anche
il disunare per disunire - Per sua hontate, non per necflSsitA al
cuna, ma per mero effetto di sua bont~ - it suo rasgiare ec. Coatru
zione rirr.anendosi eternalmente una, indivisa, aduna, ristrioge, in no
'VtJ sussistenze (a), oei nove cieli, il suo rtJGgiare, il suo lume, qllasi
specchiato, enallage, per quasi specchiandosi, infondendo eire ne' cieli
medesimi la virtu inforrnante, detta Par. V1l. 13,. Inteso iI divin lume
immenso intendesi ben detto cbe nei non immensi cieli riatringasi .

Abbenche Ie opere ad extra. coine Ie '8Cuole dicono. sint totiul
Trinitatis. e eio supponga anche il poeta nostra (h); qui perO parla 16

condo l' appropriare, cbe la Scrittura (c) fa, al divin Verbo la ereazione
del mondo.

NUQ'IJf!: sussistenze malamente leggono la Nidobeatina, ed alcuni p()ol
chi mss. vedoti dagli Accademici della Crusca in nee di nove sussisten
u, che legge l' Aldin., eel altre edizioni, e quasi tutto il pn DllDlero

de'mss. veduti dagli Accademici; e malamente essi Accademici hanno
preferito di leggere nuove sussistenze per quella lora ragione, Ci par cAe
nUoYe ohhracci I' uni'VtJrsita d' 081'i cosa. Imperocch~ se abbracci.mo noi
qui I' universitA d' ogni cosa, come rester~ bene aggiunto, che discende
"wndi (esse 7?Jggiare) all' ultime potenz6, a queUe cio~ , che gill. nell' uni
""".sita d' ogrei cosa inclose eel intese sarebbersi 7 Direbbesi egli bene, cbe il
Iume del Sole, dopo di avere ilIuminato l' universo, &eeDda quindi ad
illuminare Ia terra r

NO'IJe sussistenze adunqne dee leggersi ; e per cotali, non i nove co
ri degli Angeli, com' alcuni chiosano, ma i nove deli si debbono inten
dere; per mezzo dei quali d' alto in aUo (eire dall' agire del primo pia.
aho cielo nel secondo, e del secondo nel terzo ec.) discendere Ja delta

(a) SUllirwlz,e appella Dante i cieli con .Ii .eoJa.tici imperocch~ per.e
.teui .uuiltenti; a differeDza per cagioD d' elempio, delle qual ita , cbe ab·
bi.ogDaDo .empre d' un .oggetto in cui Ii ,oltengano. (11) Vedi, tra gli altri
luoghi Info 01. 3 e legg. (c) Omnia per ip,um ftM:ltA lunt, .cri,e.i del di
yin Verbo in •• GiOYlnni cap. 1.
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64 E queste contingenze essere intendo
Le cose generate, che produce
Con seme e senza seme il ciel movendo.

67 La cera di costoro , e chi la cluce,
Non sta d' un modo, e pero sotto'l segno
Ideale poi piu e men traluce :

70 Ond' egli avvien, ch' un medesimo legno
Seconuo specie, meglio e peggio frlltta,

informante virtu all' ultime potenze, agli elementi cio~ eel altre Cl1IM

inferiori, 10 ha di gUt Dante insegnato altrove (a), e 10 confenu qui
nuovamente ne' versi· 64, 65. e 66.

Tanto divenendo tanto di cielo in cielo abbassandosi e, come lu
me per iterate riHessioni, debilitandosi, che piu non fa che hrevi con
ti/5enze, che piu non produce, se, non COlle imperfette e di breve dura~

ta. Contiflgenze, 0 sia contingenti cose sono tutte Ie creature; imperoc
cM in linguaggio deUe scuole contingente appellasi tutto cio che puo non
esistere . Le terrene case periJ dai cieli originate, oltre di essere contin
genti, sono Rnche di breve durata .

64 65 66 E queste contingenze ec. II cielo col suo molo influendo pro
duce 0 col seme, come gli animali, l' erbe, e Ie piante ; 0 senza seme,
come quegl' insetti, che nascono ex putri; esseodo a que'tempi comunis
sima tal opinione, in oggi non so se abba.tanza mostrata aniversalmente
falaa. VENTURI. A garantir pen> Dante, se. anche maocassero gl' insetti,
basterebbe la produzione,· che certamente" 8ellZll. seme fasai, de' coralli ,
mstalli, funghi e simiIi.

67 68 69 La. cera di costoro gli elementi onde si compongono Ie
detlecose generate - e chi la duce (dal Latino tUt.cere adoprato anche
per tirare figurare, e simili) , ci~ • Ie immediate cagioni, dalle quali
gli elementi aUa generazione delle cose si adattano - non sta d' un
modo (il verba sta per zeuma si riferisce anche a cera) non BODO aem
pre d' un tenore. - sotto il segno ideale piu e men traluce. Aven
do detto di sopra, che Ie cose· tutte sono splendori della divina ilka (h)
allusivamente a cotale premeslla parlando qui dice, che l~ cose a misura
deUa struttura loro material, pili 0 menD alta, anche piu a menD lOtto
10 spJendore deBa medeaima idea in loro segnata compariscono perfette _

70 71 Un medesimo legno Secondo specie, \lD legno, nOD individu
almenle iI medesimo, ma specificamente, COQl'. per esempio. quello eli
due meli di due peri ec.

(4) Par. d. 11.2 1l .ess- VllI 97 ~ segg.. (II) Vcrh 61 e seu.
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E voi nascete con diverso ingegno .
73 Se fosse appunto .Ia cera dedutta,

E fosse il cielo in sua virtu suprema,
La luce ,del suggel parrebhe tutta.

76 Ma la natura la da sempre scerna ,
Similemente operando all' artista ,
Ch' ha l' abito dell' arte e man che trema.

79 Peri> se'l caldo amor la chiara vista
Della prima virtu dispone e segna,
Tutta Ia perfezion quivi s' acquista .

72 Yo; naseete con diverso iTlgegTlo. Aecenna che l'anima per se stea
sa sia in tutti noi uguale, e che l'ingegno maggiore nell'lIDo cbe nell' aI
tro uomo provenga dalla piu perfetta organizzazione del corpo come pili
aUo istrumento all' anima. -

73 $e fosse appunto ee. Ie sempre la materia fosse formata ed attuita
di tulto punlo.' VENTURl .

74 E fosse il eielo ee. , e l' operanle cielo fosse in sua alta virtu.
e non (come ha detto) a' aUo in atto aiscesa all' ultime potenze, e pero
i~noota. -

75 La,luee del sUGCel parrebhe tutta, mostrerebhesi in tUlta sua vi
VeDa 1o splendore dell' impressa divina idea suddetta.

76 Ma la natura, intendi per Tlatura una causa uuiversale costituita
da Dio ministra d'.ogni generazione - la da sempre scerna rende sem·
pre cotal luee in parte mancaD1e ... Curiosa ~ la lezione del COD .CUT.
ia cui troviamo scritto la Natura Larda invece di la dd N. E. .

77 78 Similemente operando ee. fmperocch~, sebbene sia essa in se
medesima bene instituita , dovendosi pero nelle generazioni valere di cause
imperfette, aecade quindi a lei come-all' artefice che I' &rte sua manuale
sa benissimo, ma perche ha mano tremante, non puo perfezionare i suoi
~~. .

79 80 81 Se'l ealdo amor ee. E'saggio avviso del Daniello, che toc
chi Dante qui brevemente la santiaaima Trinita, significando per la prima
'VirtU il Padre, per la chiara vista la sapienza del Figliuolo, e pe 'I cal
do amore la caritA dello Spirito sanlo; e dir voglia. che quando Iddio
immediatamente per se sle&80 dispone la materia, e v' imprime il proprio
saggello, quiv; (dee nIece quanto allora) (a) si acquista (dalla cosa.
intendi ) mtta la perfezione . Allude (siegue il Venton) a quel Dei ~r
fecta sunt opera (h) , intendendolo in seDSO comparativo tea l' opere fatte
dta Dio immediate, e Ie fatte 'per mezzo delle cause Dalturali.

(0) fedi -Gin. Parlie. 219 4. (11) Deul. 32.

Tom. III. Dd
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82 Cosl fu fatta gia la terra degna
Di tutta l' animal perfezione:
Cosl fu fatta la Vergine pregna.

85 81 ch"io commendo tua opinione:
Che l' umana natura mai non fue,
Ne fia, qual fn in queUe due persone.

88 Or s'io non procedessi avanti pine;
Dunque come costui fu senza pare?
Comincierebber Ie parole tue.

91 Ma, perche paia ben quel che non pare,
Pensa chi era, e la cagion che 'I Rlosse,
Quando fu detto chiedi, a dimandare.

94 Non ho parlato sl, che tu non posse
Ben veder ch' el fu Re che chiese senno,
Aceiocche Re sufficiente fosse:

82 83 Cod,' cloo per I' immediata divina operazione -:..... fa fatta
8ia la terra degna ee. , fu la terra, della quale fOrJDOISi il corpo .di
Adamo, degnata di tutta la perfezione conveniente all' animale natura.

84 Cosl, per I'immediata operazione stessa di Dio -.fa fatta la
rer~1Je pregna, fn nel purisllimo utero di Maria Vergine formato il 84

cratisdmo nmano corpo di GelluCristo, secondo che diMe I' Arcsngelo
Gabriele alla stessa B. Vergine Spiritus sanctus superveniet in Ie, et
virtus Altissimi ohumhrahit tihi (a). .

86 Fut! (e,. due versi sotto, piDe) paragoge volentieri adoprata dagli
antiehi Toseani anehe in prosa.

89 90 Dunque ee. C08truzione. Comincerehher Ie parole tue, inco
mineif>resti a rispondermi, come dunque costai , Salomone, fu sen~a pare r
non ebbe Illeu~o pari a Be r Pare per pari • antitesi in grazia della rima,
usata pure dal Petrarca e da altri poeti (h).

92 Q3 Pen.fa chi era, cioo ch' egli era Re - (1 la ctJ(fitm c1ae tic.
e il desi(\c.rio di giustamente governare che, quando da Dio gli fa delto
chiedi (postula quod vis) (c) mosselo a rar qnella dimanda Dabi, '6r11O

tuo cor docile, ut populum tuum iudicare possit (tl). .
94 Posse per possi, antitesi 'n grazia della rima.

Ca) Lr.e. 1. (b) Vedi'l VoeaboJario d.n. Crole.. ee) Beg. lib. &cap. &.
(d) hi.
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97 Non per sapere il numero in che enno
Li- motor di quassu, 0 se necesse
Con contingente mai necesse fenno:

100 Non si est dare primum motum esse,
o se del mezzo cerchio far si puote
Triangol 51 ch' un rettq non avesse:
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97 al lOla Non per lapcre ee. In vece di dire in generale che nOB
chiese Salomone da Dio di sapere quanto ricereano ad insegnano tutte Ie
arti e scienze , restrinsnesi, per sincddocbe, ad aleuni partieolariquesiti
ed insegnamenti-delle medeslme; e sono I. II lIumero in ehe enno, so-

. no (a), Li mf.'tor di quasm, i motori, Ie intelligenze motrici , di queste
celesti sfere: do cbe cercava senza trovare I' 8stronomia di que' tempi (b). 3.

Se nee~lse con eontinscnre mai nceelle j~nno, se in un sillogismo.
combinandosi il neeesse. il necessaria (c). co '1 contingente, cioo una
premessa necesSIlriamente vera (come 8arebbe questa, Ogni uomo e viven
te) con una non necessanamente ,"era (come sarebbe quest' altra, Aleun
uomo e lJianco) fenno • fecero (tl), generarouo mai conseguenza neceSSlle

ria (e). Questk'nf' ~ la presente, che si risolve negativamente daUa dialet
tica, con quella SUll regol. generale, ebe conelusio sequitur semper de
lJiliorem partem; daJ)a quale consiesue. eh'essendovi nel sillogismo una
premessa 0 faIsa 0 particolare 0 contingente. faIsa 0 particolare a con
tiogcnte dee essere la conscguenza. 3. Si est dare primum motum es
se, Ie convif'ne am~ttere, confessare (f) un moto primo, il quaIe ca
gionato ncn sia da altro moto; e risolve tal questione afFermativamente la
meta6sica con quel principio che rt>puS'Jat in cawis processus in infini
tum. 4. Se del ( per nel) (J{) mezzo eerehio far si poore trianco' 51 ch.e
un retto non ayesse. Be nella meta del circolo inscrivere si possa un tri
angola rettilineo, un lato del quale sia i1 diamctro dello itesso 'circolo ,

(II) Vedi Mlltrofini T~or;a, • Pro'petto de' lIerhi ItllUDIri sotto iI verbo
e,,~re n. 3 e ,edi en, acrorciamento di ~nno, adoprlto da Danle Purg. XIV

121 e Parad. XY 77. (iI) Vedi Ja que.l. mede.ima \rattata daJ poeta oo.lro
nel .uo -Convito trall. 2 rap. 5. (c) N~c~sse ./live n~cellunJ ( insegna Nic('olb
Peroui Cornllcop. Epigr. 1) , a quo nec~"arjllm, ~iusd~m ,ignipctUioni,. .
(d> Vedi 'J ludd. Pro'p~lto de' lIerbi Ital. .0110 il verho fare D.~. (~) E,- '
ninO, lembra a me, i1 VeJlutello e'J Daniello chiosaodo che Je Mc."e con
conli"sente mai nt:cesse f~nno vaglia quanto , ,e Ia cOla, la lJuale ha l' es
,~r '140 n~celSario, 0/l/l;unta alia continBent~ , clle 1'140 ~,s~re e nOli euere,
feron mil; eller necessario. (f) Est pro convenit "ellicet, e do (il ver
bo Latino) pro concedo, fat~or, prova rOD elempj adoprato Roberto Stela
DO nel 1U0 Te.oro dena lingua Lalina lollo i verbi, Jum , e do ' .. C/l) Sic
come la paJticeJla di equivale molte 6ate alia in (vedi Cinonio Partie. Sc 8 l,
co.l in questo lu080' dee Ja particell. del equivalere aUa nel.

Dd2
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senza che formi cogli altri due lati un angola retto: cio che 1. geometria
dimostra essere cosa impossibile,

Apprendendo il Venturi stortnmente, che ponga Dante questi quat
·tro quesiti. non per un semplice qualunque saggio di queUe facolta , belle
quali si trllt13no, ma come quattro delle pin ardue cd interessanti que
stiODi del mondo, ecco come sopra dell' ultima importunamente ci garri
see, E non chiese (dice) a Dio lume di intendere, se del mezzo eer
ehio si po~sa fare un triangolo di modo, eM non avesse un angola
retto; la qual cosa certamente si pua fare per quella via, eM addita
Arc~imede l~'b, .1. de dimens. eire. potendosi del mezzo cerchio fare
ogm sorta d& tr.,angolo, Ma pure non pua farsi, salvo eM postulando •
eM una retta sla uguale ad una curva; cio ehe n~n pua dimostrarsi,
ed ha pero tormentato l' ingegno de'matematiei, gitl da un pezzq dispe
rati di trovare 14 quadratura del circolo, che tanto e quanta del mele
%0 cerchio. E di questo gran problema, da sciogliersi solo da Dio,
intende forse Dante che Salomone, siccome non curante di notizie inu
tili, hencl&e curiosissime, non ne riehiese Dio. Ma non d01Je1Ja i1flha
rauarci con quell' angola retto, cosa disparata alla quadratura del
mezzo cerchio. Se poi intese, come I' intendono Landino, t'I rellutello,
che Salomone non cereD di sapere , se del mezzo eerchio (meglio sara
dire nel mezzo cerchi~ ).far si puote triangolo .d che un retto non aves
se, essendo evidente che non si pua fare; non pare che una eosa d
risaputa, e sJ dozzinale d01JeSSe mettersi per esempio di un gran pro
hlema, e da interrof5arne Dio; onde, perehe Salomone non curo di
saperlo, fosse degno Ji molta lode, come non eurante di notizie per
altro pellegrine ,--ma non utili a governare . Ma costui fa in tulto
questo passo, e altrove, come quello Sp~nuolo, ehe per parere d' ave
re i guanli, avendone un sol dito, Sl'! n' andava inferraiolato, tenen
do fuori dell' 01'10 ~ffacciato solo quel dito, Per pa,.ere astronomo, dia
lettico , Reometra, teologo, ne mette funri il suo pezzettino, clu: ta18ra
di pia e un po'sdrucito.

Oh di mala cbiosa pessima cd insolentissima coDclusione. No J che
non si parla qni della qUlldraturll del circolo, ne di qnel trilln!-{olo, che
eertamente si pua fare, ma non pUD dt.'mostrarsi , Parlerll Dante della qna
dratura del cireolo nel XXXIII, di questa cantiea v, 133, e seg~, e parlera
senza immischiarvi l'imharazzo di quell' anf.:olo retto. Qui del triangolo
parlasi, cbe nel semicireolo, nella divisata mnniera inscritto. riesce sem
pre rettangolo. E se il dimostrare questa mirahile (a) propriet& del semi
eireolo ~ parte della Geometria, tanto hal!ta accioceh~ possa per giusta si
neddocbe porsi in luogo di tutta la geometria.

Non mi faccio perC> tan13 maraviglia, che al criterio del Venturi
nostro sfuggita sia questa riflessione, qunnta me ne Caccio che ricordato

(b) .Virabili, propr;~ltJ' addimandala, ll'a Iii aJtri , Bialtcano, Ari,tot~lU

loea Mille".. ex 2 Poster.
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103 Oode, se~io ch' io dissi e questt> note,
Regal prudenza e quel vedere impari,
In che 10 stral di mia 'ntenzion percuote :

106 E, se al surse drizzi gli occhi chiari,
Vedrai aver solamente rispetto
A i regi che son molti , e i· huon son ran.

~1l3

non siasi di quello protest<> non pili indietro. che di due canti, /0 nOll

cedo ad alcuno nella stima di questo impareggiabil poeta (a) .
103 104 105 Onde se cia ec. Per bene intendere questo terzetto, C

non perdersi, come tU1ti gli. espositori fanno, ~ U' uopo che nelle parole
del secondo verso e quel vetkre impari soprassegnisi Ja e, tal che sia
verbo, e non copula, ed impari intendasi non VCl"!lO, rna aggettivo, che
vaglia 10 stesso che non a'l/tmte pari, 0 (come gill i1 Poeta del mede
simo vedere ba detto) (b) non avente secondo. A questo modo eccone il
&Cnso: Se note (per noti, antitesi in grazia della rima), se consideri
cia, ch'io dissi dapprima, ci~ che A veder ttSnto non surse 'I secondo,
e questa, coo ho dett' ora, ch' ei fu Re, CM chies8 senna, .Acc;occh~

Re sufficiente fOlse , coq08cerai che quel vedere impari, che 6Ono intento
a dichiararti, ~ la regale prudenza .

L' essersi qui inteso, ed anche seritto (c) l' e per copula, dovette
certamente provenire parte dal non essersi anticamente u5810 di soprasse
gnare l' ~ verbo, come oggi si fa , e parte dal non capir convenevole
all' agge1tivo impari il Jignifica10 d'impareggiabile, di non avente pari.
Troviam noi pen> a quasi un medesimo signi6ca1o certamente adopra1o
I' aggettivo sinonimo dispari in quel verso Letizia presi ad ogni altra.
dispari (d); e dall'esperienza siamo ammaestrati doversi nelle voci in rima
pili che in altre tollerare qualche novirll di sigoificato: questa spiegazione
dovrebbe, parmi, fare svanire quella durissima necessita apparsa al ch.
autore degli ATleddoti recentemente iu Verona pubblicati (e). di togliersi
dall' autorirll di tutti i testi manoseritti e stampati, e leggere.

Regal prudenza quel vedere impari •
.. Non si ~ poi falta una legge di questa neccssirll il Sig. Canonico Dionisi
Ilella sua lezione ([); dal che sembra che col tempo maturas&C meglio la
COy. II POSTILL. del COD. Glembervie avvalora colla sua chi08a I' aeuta
spiegll.zione del P. L. dicendo: non habere similem. N. E.

106 Se al surse (una parola per tutta la selltenza) in vece di se al

(a) Par. XI 53. (b) Par. 1I: 114•. ee) La Nidobeatina , ed aJeuni de' pili
antichi mss. com' ~ qoeJlo dena Bibliotecl Caaanatense , segnato H. III. 5 seri~

yono la pura e ; ma ahri testi manosc.. ilti e stampati v' adoprano ill nee del
le eifre esprimenti ct. (d) Porg. lUll 12(). (e) An. 1790 n. Y. page 6$.
(f) Ediz. Citata.
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log Con questa distinzion prendi 'I mio tt.etto <

E cosl puote star con quel che credi
Del primo padre e del nostro diletto.

I I 2 E questo ti fia sempre piombo a' piedi ,
Per farti muover lento com' uom lasso,
Ed al sl ed al no che tu non vedi :

I 15 Che quegli e tra gli stolti bene ahbasso,
Che senza distinzion afferma 0 niega,
COS! nell' un come nell' altro passo :

118 Perch' egl' incontra che piu volte piega
L' opinion corrente in falsa parte,'
E poi r affetto 10 'ntelletto lega. '

121 Vie pill che 'ndarno da riva. si parte,
Perche non torna tal qual ei si muove,
Chi pesca per 10 vero e non ha l' ~rte :

detto mio A 'Veder tanto non surse 'I secondo - drizzigli occhi. eMF
ri, chiaro risguardi, attentamente rifletti.

1 10 1 1 1 Con quel cM credi Del primo padre 9 Adamo, e del raost,..
diletto, Gesu Cristo; i quali cioo , perocch~ ebbero lora corpi immedia
tamente da Dio, furono perCio d' ingegno perfettissimo'

1 13 Com' uom lasso, cui la stanchezzn non lascia essere veloce .
114 eke tu non vedi, che tu nOD ben disccrni.
1 15 E' tra gli stolti b!Jne abbasso. Supponendo che i saggi uomini

tengano I' alto deJIa stima, e gli stolti, 0 sia gI'ignoranti, i1 basso del di
sonore, suppone conseguentemente, che tra g1l stolti Ii maggiori stiano in
piu basso ltiogo .

117 CosJ nell' un come nell' altro passo, vale, in qualunque pas
so , cioo in qualunque luogo, in qualunque parte di scrittura 0 di dis
corso.

119 Corrente, corriva, precipitosa.
120 L' affetto 10 'ntelletto lega , I' :lmore aJIa propria opinione leg.

I' intelleUo , non 10 Iaseia attcndere aJIe ragioni in contrario, aJIe quali at
tendendo conoscerebbe I' errore.

121 122 123 ric piu cJle ec. Paragona tarill'mente coJui, rbe sfor
nito d' arte di cercare Ia vendI. s' azzarda di cercarIa, a colui che d' arte
pescatoria sfornito staccasi dallido per pescare; e dice che rie piu che 'ndar
no tomisi daUa ricerca sua I'inesperto cercator del vero. Imperoc(;h~ noo.
solo ritoma vo~o dWIa verit&., come I'inesperto pescatore voto di pesc:e, ma
carico d' ert'Ori . .



CAN T 0 XIII. ~JJ5

124 E di cio sono al mondo aperte pruove
Parmenide, Melisso, e Brisso , e molti ,
Li quali andavan e non sapean dove;

127 81 fe' Sabellio ,.ed Arrio, e quegli stolti,
Che furoD come spade aile scritture
In render torti Ii diritti volti .

. uS Parmenicle Fleate filosofo sostcneva, tra gli altri errori, che il
Sole fosee composto di caldo e di freddo (a). - Melisso filosofo di Sa
mo, erasi tra gli altri errori, messo a Bostenere, che realmente moto ve
runo non si desse, IDa che Bo]amente sembrasse (b) - Brisso, filosofo
antichissimo, di cui fa menzione Aristotile nel I. libro Posteriorum ana
l.rtieorrun, al capo g. dove si rapporta e si biasima la sua maniera di
provare la quadratura. I comenratori del noso.'O Poeta passano costw sotto
silenzio. VOLPI. .

126 Andallan , e non sapean dolle, camminavano nel peosar lora alIa
cieca . Sapen • a differenza della Nidobeatina ed altre edizioni ]egge I' edi
mone della Cr. e ]e seguaci.

121 Sabellio eresiarca che pretese doversi negare in Dio la Trinit1
delle Persone, ed essere una persona sola co' nomi di Padre, Figlio, e
Spirito santo .....;.- Arrio, attro eresiarca che predicava non essere i1 di
vin Verbo consustanziale e coetemo. al divin Padre - e queS'i stolti ,
e que'deliranti frenelici •
. 128 129 Che furon come spade ee. Gli eretici (chiosa il Venturi cie
c:amente seguendo tutti gli antecedenti Bpositori)furono spade, neUe qua
Ii gli OfMetti , che IIi si specchiano • torti si 'Ve1!G0no e trasformati ,
perch€: essi stirando Ie Scritture al 101'0 pe,.."erso intento, al falso ne
seorrevano, strallolsendo il senso lIero. Ma. che hann' egli, dich' io, a
fare Ie spade eollo specchiare 1 L' uso delle spade ~ di ferire e troncare,
e non di servire di speechj ; e, posto che Dante avessele volute tirare a
qllest' uso, avrebbe dovuto per ]0 menD aggiungervi, quella che vi aggiun
ge avvedlltamtmte il Volpi, Ja forbitezza, senza della quaJe non PllQ un
ferro servir di specchio . Maino: abbisogna per la reUa inlelligenza di
questo passo accordare al poeta nostro un altro snrucito pezzettino di eru
dizione teologico-storica circa I' ardimento, che racconta S. Girolamo (c)
esseni j mentovati eresiarchi preso di mutilare i sacri testi, e spezialmente
di togliere nel capo quinto dell' epistola prima di san Giovanni quelle
parole Tres sunt qui testimonium dant in coelo, Pater, Yerhum, et
Spiritus sanetus; et '&i tres unum sunt, parole ci~ diametralmente op-

(lI' Vedi Diog. Laer~io De "iti, Plailo,opl,or. Jib. 9 Parmenick,. (1I) Vedi
n mede.imo Laenio j,i, J'VelU,u,. (e) ProioB' ill septem epi,,014, cllno
ilieM.
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130 Non sien Ie genti ancor troppo sicure
A gilldicar, si come quei che stima
Le biade in campo pria che sien mature:

133 Ch' io ho vedllto tutto '1 verno prima
Il prun mostrarsi rigido e feroce,
Poscia portar la rosa in su la cima:

136 E legno vidi gia dritto e veloce
Correr 10 mar per tutto suo cammino,
Perire al fine aU' entrar della foee.

139 Non creda monna Berta e ser Martino,

poste ai 10ro errori. A questb modo intenderemo Toler Dante dire. cbe
Ii applicarono costoro alle Scritture sacre. non come penne a comentarle
e dichiararle. ma come spade a mutilarle. e con tale mutilazione farle
apparire approvatrici di quegli errori. ch' esse condannano. Faceia torta
per diformata adopera il poeta no~tro anche Purg. XXIII. 57' e, ripeten
do qui nel signiflcato medesimo torti, vi contrapone diritti per ben for
mati.

130 131 Non sien Ie genti ancor ec. Costruzione. Ancora (vale qui
parimente) (a) non sien Ie genti troppo sicure a siudicar. Rivolgesi
qui Dante a riprendere coloro. che il sapientissimo Salomone, cui euo
in Paradiso colloca. giudicano per I'idolatrla daDnato .

134 Pruno Appell. giustamente la spinosa pianta della rosa (b)_
rigido e feroce aspro e pungente.

136 Legno per nave - dritto, vale da niuna parte inclinato. a1
contrario di quando barcolando pericola di aommergersi.

138 Perire ec. Tralaacia. per e11iasi. di premettere la particella e
- face per qualunque imboccatura. 0 di porto 0 di flume. ov' entran
navi.

139 Manna Berta. L' edizioni diverse dalla Nidobeatina leggono don
na Berta: rna donna in ragione di titolo non si trova dagli antichi 088'0

mai; bensi madonna. monna • sere. e rrk'sserc: e come a Martino dA
il titolo di sere. ch' ~ un accorciamento di messere. cosl a Berta Ita
Bleglio il titolo manna, ch' ~ I' accorciamento di madonna; Berta. e
~a,.tino sono nomi (dice quI bene iJ Venturi) che servono di exempli
gratia di pcrsone ieliot. e scioccM. eome son Ie donnetUJ, e S'i arti
lianelli .

(a) Vedi CiDon. Partir:. 25 7. (II) V~di )a de6niziooe dena voce,pruM
ael Vocab. della Cru.ca.
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Per vedere un furare, altro offerere,
Vedergli dentro al consiglio divino:

Che quel pUG surger, e quel pUG cadere.

140 0Jfer~re, per oJftrire detto anche in prosada ottimi Italiani scrit
tori (a), e vale, fare offerte alIa Chiesa, 0 ai sacerdoti in onor d'Iddio.

141 Yedergli tkntro al consiglio divino, vederli Be in mente d'iddio
.ieno tl"a'prede.tinati 0 tra'reprobi .

(a) Vedi 'I Voeab. deJl. Cru.ca .1 verbo offRir••

"

Fine del canto decimoterzo.

Tom. Ill. Ee
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CANTO XIV.

---
ARGOMENTO

In questo canto Beatrice muove un duhbio. il '1uale Ie 'Vien risoluto:

poi ascendono al quinto cieIo, che e quello di Marte, nel quale ve
de Ie anime di quelli, che avevano militato per la vera fide .

I

4

7

D a1 centro al cerchio, e sl dal cerchio al centro
Muovesi l' acqua in un ritondo vaso,
Secondo ch' e percossa fuori 0 dentro.

Nella mia mente fe'subito caso'
Questo ch' io dico, s1 come si tacque
La gloriosa vita di Tommaso,

Per la similitudine che nacque
Del suo parlare e di quel di Beatrice,
A cui s1 cominciar , dopo lui, piacque.

1 2 3 Dal centro al cerchio , e si (e cosl, e istessamente) (a)
alii cerchio al centro ec. Pone qui in astratto, per poi fame in seguito
unll similitudine, I' efFetto dell' acqua, che in rotondo vaso stagnante si
percuote : che percossa Jentro, cioo in mezzo al vaso, muovesi dal cen
tro al cerchio, dal mezzo verso I' estremita; e percossa fuori , cioo nell'
estremith, muovesi verso i1 centro.

4 al 8 Nella mia mente ee. Costrnzione. Questa, ch'io dico. i1
detto efFetto dell' acqua, fe' su'hc'to caso nella mia mente, mi cadde an
hitamente in pensiero, sl come la, gloriosa vc'ta di Tommaso si tacque •
quando (b) la gloriosa anima (e) di S. Tommasofini di parlare, per la
similitudine , che nacque del suo parlal'e , e di quel di Beatrice, per
rassomigliarsi a cotale reciprocazione di mota nell' acqua il venir da pri
ma la voce di S. Tommaso dal cerchio de' beati, di cui era esso parte ,
a me ed a Beatrice, che nel centro di quel cerchio stavamo; ed in

(a) Senso a cui Ii eltende la linonima p8l'tit'ella eo';. Vedi Cinon. P4r·
tic. 61 11. (b) Del come, e d come per quando vedi 10 Ilesso CiD. Par.
tic. 56 15. (c) rita per anima vedila ragionevolmente dena dal poeta no
'lro anehe ahrove, • .egna~meille Par. IX 6.
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loA costui fa mestieri, enol vi dice
Ne con la voce, ne pensando ancora,
D' un altro vero andare alIa radice.

13 Diteli, se la luce, onde s'infiora
.Vostra sustanzia, rimarra con voi
Eternalmente 81 com' ella e ora.

16 E se rimane; dite come, poi
Che sarele visibili rifatti,
Esser potra ch' al veder non vi n 01 ;

19 Come da piu letizia pinti e tratti
Alcuna flata quei, che vanno a ruota,
Levan la voce e rallegrano gli atti :

:12 Cosl all' orazion pronta e devota
Li santi cerchi mostrar nuova Gioia
Nel torneare, e nella mira nota.

:319

moversi poscia la voce di Beatrice dal centro al cerchio, in cui era
S. Tommaso.

12 D' un altro vera ee. andare al fondo di un' altra veritil.
13 S' infiora, per s' ador1la , catacresi .
I? Yisibili rifatti, per ri88sunto corpo nella universal risurrezione.
18 Ch' al veder non vi noi, cbe non 'Vi apportinoia. impedimento.

agli occhi; come il troppo splendore a noi fa.
19 20 21 Come da pi'" letiz.ia ec. come .suole alcuna 'Volta avvenire.

che quelli che danzano e cantano in giro , esprimendo col canto cosa che
I' allegrezza accresea, rinforzano la danZ8, e spingendo quei davanti, e
tirando quei di dietro, che tengon per mano, alzano piu la 'Voce, e si
Canno negli aui ene' gesti pin gai. VKNTURI. Alia fiata in vece d' alcu
na fiata leggono I' edizioni diverse dalla Nidoheatina. Ma sebhene trovisi
seriuo aile fiate, ed aUe 'Volte per alcune fiare, alcune volte; non mai
perO troviamo seritto alla 'Volta per alcuNa volta; e di alla jiata pet'
alcuna fiata non si arreea nel Vocabolario della Crusea aItro esempio,
che quest' uuico e mal sicuro dell' edizioni diverse dalla Nidobeatina. N~

dee poi fare ost8colo me , leggendosi alcuna fiata , viene -'iata ad avere
il valore di sole due sillahe; imperocche di due sillabe fa DllDte essere la
medesima voce anche Inf. XXXII. 102. Purg. IX. 111.

22 All' orazio1l, aJ pregar di Beatrice - pronta , prontamente fat
ta, appena cio~ ch' ebhe S. Tommaso fiuito di parlare.

24 Nel torneare, nel muoversi leggiadramente in giro. danzando: tor
neare significa propriamente giostrare. correr la lancia in siostra, e di

Ee:a
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25 Qual si lamenta perche qui si muoia
Per viver c?lassu, non vide quive
Lo refrigerio dell' eterna ploia.

28 Quell' uno e due tre che sempre vive,
E regna sempre in tre e due ed uno,
Non circonscritto e tutto circonscrive,

3 I Tre volte era cantato da ciascuno
Di quelli spirti con tal melodia J

qui torneo appellasi que! eavalleresco spettaeo]0 , ito ormai afFatto in di
SUSO. VENTURI. Ma 0 sia eosl, ovvero, all' opposto fosse i1 giostrare det
to torneare dall' aggirarsi, ehe facevano i cavalieri in quello spettaeolo,
egli ~ eerto ehe e torneo per giro, e torneare per muover in giro tro
"asi antieamente detto anehe in prosa (a) - mira nota per canto mi
rabile. VOLPI. Miro per maraviglioso adopralo anehe in prosa il Boc
caccio (h) ... 11 COD. CUT. in veee di e nella mira nota ]egge 8 nel vo/
ger la rota N. E.

25 26 27 Qual si lamenta ec. chi (c) ~i lamenta. che (ll) debbasi
quaggin 'n terra morire per vivere colassn 'n cieJo, costui si lamenta.
perocehe non vide quive (per quiv; , ej~ nel cielo, antitesi 'n grazia del
la rima)' i1 refrigerio, i1 gaudio, che reca a'beati l' eterna pioggia. ch~

Iddio fa cadere sopradi essi, del beati6eo suo lume. Ploia, per P;OGllia
il Fontanini (dice il Ventnri) nell' Aminta difeso non la passa per
voce antica dei Toscani, e pigliandosela contro ;1 gran Yocaholario
ehe con sentenza ,cltifinit;va, senza ammettere appello, cod decide, la
vuole voce Friulana, e ne reea qualahe ragz"one '"on dispregevole. II
gran Vocabolario pero non dice altro, che Plaia Yo A. Piocgia; e recan
done ]a testimonianza del Buti\ che Plaia in 1in8U4 Francesca e a dire
pioggia, dee capirsi che V. A. (voce- antiqu.ata ) non per altro l' appel
Ii, che per non essersi dopo Dante frequentata, e 1I.on gi~ ehe intendala
voce antica dei Toscani. Anehe a] verba giu{(~iare, che pur col Bem
bo eonosce preso da] Provenza]e, segna il Vocabolario Diedesimo V. A.

28 al 32 Quell' uno e due e tre ec. Parmi di potere con sicurezza
asserire, che di quanti veggo spositori nissuno eogJie nel giusto intendi
mento del Poeta, eh' ~ di volere, che I' uno del primo verso del terzetto
corrisponda all'in tre del leCondo verso, e il due del primo al due del
secondo, e il tre del primo all' uno del secondo: CODle se detto avesse
Quell' uno che sempre vive e re6na in tre (cio~ quell' uno Dio, che vi-

(a) Vedi '1 VocaboJario deJla Crusc~ .Jle yaci torn~Qre, e lorneo •
(b) Vedi 10 sleno Vocab. aU. yoce mira. ee) Vedi Cinon. Partie. 208 9.
(d) Della particelJa pere~ in )uogo del semplice ehe ...di Cinon. Partie. 196 4..
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Ch' ad ogni merto saria giuSlo muno:
Ed io udii nella luce piu dia

Del minor cerchio una voce modesta,
Forse qual fu dell' Angelo a Maria,

Risponder: quanto 6a lunga la festa
Di P~radiso, tanto il nostro amore

2'H

vera e regnera sempre in tre Persone); quel due che vive sempre e re-
o pa in due (qaeUo di due nature divina ed 'umana, Gesu Cdsto, che
Belle medesime vi'Vera e regneIa etemamente); quel tre J che· viYe sem
pre e r~a in uno (quelle tre divine Persone che viveranno e l·egn.eran
no sempre in llnitA di natnra). Non perC> queste medesime· riferite pa
role dee inleadersi cbe quegli Spiriti cantassero. rna Gloria Deo uni ct
trino , gloria lesu Cristo, 0 simili .. Seguendo la concisione del Poeta il
POSTIL. Glembervie chiosa: idest una essenlia, duae naturae, diyina;
et humana. tres personae Pater, et Filius, et Spiritus sanctus N. E.
- Non circonseritto ee. Dee la costruzione di queste parole essere e
non circonscritto tutto cireonserive, cioo, e non contenuto dalle create
cose, tune easo contiene: e dee 1a copula e connettere queste aDe prece
denrj parole che lempre vive ee.

33 Ch' ad ogni merto sarJa ~usto mU'IO, cbe l' essere ammesso a go
dere di melodla tale saria giusta rimunerazione a qualsivoglia grande me
nto J cbe uomo quaggiu. in terra possa colle bUODe operazioni .sersi fatto
presao a Dio. Mu,no voce Latina.. da munus, dice il Vocabolario della
Crusea (e npn voce antica, Game, il Venturi gli fa dire) e lPeC& esem
pia deUa &lessa 'Voce adoprataanche da Franco Sacchetti... .

34 Dia per risplendente adopera Dante qUI, e Par. XXI1l; 10']. XXVI. J o.
e percio DOn tanto daIl' aggettivo Lakno dius, che divino significa, dee
esaerselo derivato, quank> dal n~me dies. a quo Dii dicti, scrive Varr.o
lie (4). e per conseguenza anche i1 medesimo aggettivo dius.

35 D~l' minor cerchio. di queUo che piu da vicino circondavalo.
Essendo di ques~o minor cercbio Salomone. e la di lui luce piu

J,ella degli altri heati del cerchio medesimo (b) , non IIi puo. per la vo
ce udita 'lelia luce piu dia Del minor cerchio intendere cbe la voce di
Salomone·; contrariamente- alia chiosa del Landino, ooe in vece di Salo
mone vuole inte80 il Maestro delle seutenze ... Conviene col P. L. 11 Po
STIL. DEL COD. Glembervie, notando egli Salomo,lis animam dicit J tit:
~o supra c. x. La quinta luce che tra noi e piu. bella N. E.

36 Dell' Angelo Gabriello, a Maria Vergine, quando Ie apparve ad
annunziarle l' lncarnazione. del divin Verbo .

37 38 39 Quanto fta lunga la festa di Paradiso·, qUlllUO il Paradiso

(0) De litiS' lat. lib... (b) Par. x 109 e ,egt.
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51 raggera dintorno cotal vesta ..
40 La sua chiarezza seguita l' ardore ,

L' ardor la visione, e quella e tanta,
Quanta ha di grazia sovra suo valore .

1~3 Come la carne gloriosa e santa
Fia rivestita, la nostra persona
Pill grata fia per esser tuttaquanta:

46 Perche s' accrescera cic> che ne dona
Di gratuito lume il sommo bene;
Lume 00' a lui veder ne condiziona:

49 Dnde la vision crescer conviene ,
Crescer l' ardor che di quella 5' accende I

Crescer 10 raggio che da esso viene .

.
durera, doe, in derno - il nostro amore verso lddio - Si mgge
rei dintorno cotal vesta, spargera d'intorno questo lume che lit'! circonda.

40 41 42 La sua chiarezza seguita l' ardore, la chiarezza di cotal
vesta consiegue aU' ardenza dell' amore . " II COD. CAET. invece di seguita
legge seguird N. E. - L' ardor la visicne, l' ardenza dell' amore con
siegue aUa visione di Dio - e quella. e tanta ec. e la visione ~ tuUa
daUa divina grazia , e percio appunt'O tanta, quant' ~ la grazia, colla quale
solleva lddio la virtu nostra, di sua natura ilhpotente, a veder lui .

43 44 45 Come la carne ec. quando (a)' I' anima beata sara, nella
risUlTezione de' morti , rivestita della carne, non piu, come una fiata,
ignobile ed inclinante al male, ma santificata, e glori6cata - la nostra
persona pia' grata fia , per ec. piu allora nella -persona noslra comp~aee

rassi Iddio, per essere in lei anima e corpo, come da principio egli colle
proprie mani f'abbricolla. Non intendendo i1 Venturi che per ellissi dice
Dante pih grata in vece di pia Grata a Dio, chiosa che pia {;Tata Ita
in questo luof!,o per piu perfetta ed intiera .

46 47 Perche, per la qual con (b), s' accrescera ec."dal sommo be
ne Iddio 8i nccrescer?l alIa persona nOSlra quel lume della sloria, che per
lIua grazia ne dona.

48 Lume, ch' a lui ec. lume, per bellissima ripetizione, che ne con
diziona, doe che De fa capaci a vedere e conoscere llli, esao sommo be
ne. DANIELLO.

49 50 5) Onde la vision ec. Delto avendo poco anzi. che la chia-

(a) Della particella co",~ a1 senso di quantlQ vedi. eiDOn. Part~. 56 15.
(b) Vedi Cinon. Partie. "196 $.
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5:1 Ma SI come carbon che fiamma rende,
E per vivo candor quella soverchia
81 che )a sua parvenza si difende;

55 Cosl questo .fulgor , che gia ne cerchia,
Fia vinta in appal'enza dalla carne
Che tutto dl la terra ricoperchia:

58 Ne pOLM tanta luee affaticarne,
Che gli organi del corpo saran forti
A tutto cia che potra dilettarne.

61 Tanto mi parver subiti ed aceorti
E l' uno e l' altro COl'O a dicer amme,
Che ben mostrar dislo de' corpi morti:

64 Forse, non pur per lor, rna per Ie mamme,

.
rezza del lume in que' beati nasecva dall' ardore, e I' ardore daUa visione.
eonvenientemente qui, facendo, per I' esposta cagione , accrescersi ne' Bea
ti medesimi la vis;one di Dio, fa in 101'0 accrescersi e l' ardore , efl'ctto
della lIisione, ed il raggio, 0 sia la chiarezza del lume, efl'etto dell' ar
dore.

52 aI 57 Ma s1 come carhon ec. viene ora colI' esempio degli accesi
carboni a dichiarare, come pe'l crescere del lume in queUe' beate ani
IDe, allor: quando si congiungera 101'0 la carne, che tutto dl (per tlttta
via) (a) la terra ricoperchia, ricopre, non percio si perdera essa carne
di vista: impcrocch~ siccome i carboni rendono ed accrescono 1a fiamma,
e nondimeno il lor candore, maggiore di queUo della fiamma , difendt:
la sua parllenza, gli fa tra 1a·fiamma parere (b) essere visibili , cosi I.
came de' Beati in IZpparenza, in ragiondi apparire, di farsi vedere, vin
cera il lume che la cireondera.

61 Srtbiti ed accorti. Acoott; dice in grazia della rima invece di
s~gliati, ed in grazia pur della, rima pospone .accorti a subiti , aggettivo
ehe, come toccante' pin d' appresso I' 8zione, dovrebbe essere l' ultimo.

62 D uno e I' altro coro, I' uno e I' altro de'due 8uddetti ~erchi di
beati spiriti - Amme, epentesi insieme ed apocope in vece di amen
voce Ebrea , al senso che, tra gli altri, ottiene di cod sia.

64 65 66 Forse non pur per lor ee. Non solamente per lora ( chiosa

(a) AI medesimo signifieato vedi nel VOl::abolario della Crusea sotto I'ig
settiTo trlilo §. 14 adoprato tulto giorno, ch' ~ 10 slesso di tulto d!. (b) Da
part!rt1 lrae origine parYt!n1ofJ ,'oce adoprata da altri ottimi Italiani .crittor'.
Vedi 'I Vncabolario della Crulea.
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Per gli padri, e per gli altri ehe fur can
Anzi ehe tosser sempiterne fiamrne.

67 Ed eeeo intorno di ehiarezza pari
Naseer un lustro sopra quel ehe v' era,

il Venturi), ma per i loro genitori e amici, che amarono prima di sa
lire in cielo tra quel celeste etemo splendore, in cui fiammeggiano; per
che aHora finiril i1 Purgatorio, dove. molte di '1uelle :lmime fin' allora si
trOTeranno a purgarsi. Alcuni comentatori (siegue il medesimo) temendo
vanamente di contraddir qui a cia che a!trove ha detto Piccarda (~),
ehe ciascuno era contento della beatitudine, che aveva , e non la desi.
derava maggiore, spiegano quel non pur per lor, non tanto per 101"0;
rna Picearda dice che non la desiderano maggiore del loro mento; e que
sta de' eorpi non ~ tale, bramando riunirli a lora.

Accordando io perO al Venturi ehe non contraddica al delto di Pic
carda il bramar Ie beate anime i proprj corpi, vorrei che i1 desiderio 10
ro , rapporto, aIle mamme, padri ee. non ai restringesse ai soli esistenti
iii Purgatorio, ma si estendesse eziandio ai di gia beati in Paradiso:
niente incongruo sembrandomi ehe , come per se medesime bramano Ie
beate anime I' unione de' corpi, bramar anche la possano per Ie altre
parimente beate.

Mamme. Congiungendo mamme con padri enon con babbi, se
~o e che non vuole Dante qui cotal voce per fanciuUesca; imperocche
i fanciulli ehe dieono mamma aUa madre, dieon babbo al padre. ID
Milano, lie Don anche altrove, 'Volgarmente anche i pin adulti appella
no mamma la madre; e prendersi dal poeta nostro, massime in rima,
"oci nOD 8010 fuor di Toscana, ma fuori anche d' ltalia, a' ~ detto al-
trove piu fiate. .

6, 68 Ed Beeo intorno ec. ed ecco aopra quel. lustro , quel lume,
che II' era, nascerne intorao nn altro di chiare%za pari. Perche il Poeta
continuando a parlare di questo nuavo lume aggiunge, che da} medesi
mo vinti i di lui Occhi nol soH"firo (6), cia che del primiero lume noll
disse ; il Vellutello percio. ed il Venturi appreslo .1 VeUutello , chiou
che dicalo qui di chiarezza pari , Don per dirlo uguale al primiero lu
me, ma per csprimere I' uguaglianza di easo in tutte Ie lue parti, a diE
ferenza delle rilucenti detle due corone di beati , nelle quali .Icuna fiam
rna (quella esempigrazia di Salomone) era piu bella e piil. dia delle al
tre. Esprimendo pero qui Dante il passar che faceva dal Sole in Marte,
parmi che possa iOlendersi, che il "eduto lume in Marte, da principio,
per eagione della lontananza, sembrassegli pal'i, agnale, all' a1tro delle
due vedute corone di beati; ma ehe poscia, per I' avvicinamento, tanto
quest' altro lume crescease, che 10 abbaglias8e. • II POSTILL. Glemher'Vic

(0) Par. III 70 e segg. (b) Verso 78•..
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A gmsa d' orizzonte cbe rischiari.
']0 E si come ai, salir di prima sera

Comincian per 10 ciel nuove parven~e ,
81 che la vista pare e non par vera;

73 Parvemi II novelle sussistenze
Cominciare a vedere e fare un giro
Di foor dall' altre due circonferenze.

76 0 vero sfavillar del santo spiro,
Come si fece subito e candente
Agli occhi miei, cqe vinti nol soffriro J

79 Ma Beatrice sl bella e ridente .

in questo luogo ~ totalmeote opposto al P. L. non intendendo egli cbe
il Poeta puli del nuovo chiaror della spera di Marte, ma di altro in
quella del Sole. poich~ dice: supe1"VfJnit noya corona animarum sancto
rum doctorum, qui multi fuerunt in ista spera • sed auctor non facit
mentionem nisi de ••••• quia nimis lonGlim esset. N. E.

6g A. fJUim d' orizzonte ~c. cc.me risc:hiarasi I' orizzonte, quando na
ece if Sole; VEJlTVBI • Di riSChiaraM per divenir chiaro vedine esempj
pareccbi nel VocaboJBriO'della Crusca.

']0 al ']5 E sl come al salir ec. PatRgona l'iocominciar ad apparirgli
in Marte i lumi di que' beati spiriti 811e nuove 'Pa",mz.e, aUe prime ap
parizioni di stelJe in cielo, al mlir Iii prima sera, all'incominciar della
aera; Ja vista delle quali steJle tanto ~ teoue (per ClIgione dell' in perte
superstite Jume so)are) cbe rieece duhbiosa. Salir la sera dice con I.
atessa poetica, inteUigenza con cui Willie altrove la notte ,alire (a), e cer':
chiare opposta al Sole (b); e nOlL'elle sussistenze (cbe, come di sopra (c)
~ detto, vale quanlo novelle sostanze) con gcnerico ~ioe appella gli
apirili cbe nove]Jamenle in Marte discuopre - fare un l]iro, compor
re UD cercbio - Di jUor Jall' altre due circonferenr.e, in luogo' Be

parato dalle descritte due 'corone di beati.
']6 17 ']8 0 vero sfavtllar t'C. 0 vero' sp)endore dello Spirito santo ,

come repentinamente si feee avanti, e come hisDcheggiante a i miei oe
chi! spiro e accorciamento di spirito .' VEJlTllJU .Che poi riconosca Dan
te tutto )0 splendore e degli 8ngeli e de' deli come un riverbero del lu
me d' lddio, )0 accenns qui nel verso g6. ed esprell88mente ne 10 ime
pa nel Convito (d).

79 80 81 Ma Beatrice sl bella ec. il .olito accresdmeoto di bellez-

(G) Porg. II 4. (b) PurSe IX t. (c) Par. lUll 59- (d) Trall. 3 cap. 14.

Tom. 111. F f
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Mi si moslro, che tl'a l' alLre vedute
Si vuol lasciar che non seguir la mente.

th, Quindi ripreser gli occhi miei virtute
A rilevarsi, e vidimi translato
Sol con mia donna a piu alta salute.

85 Ben m' accors' io, ch'i' era piu levato ,
Per l' affocato riso della stella,
Che mi parea piu roggio che l' usato .

88 Con tutto'l cuore, e con quella favella
Ch' e una in tutti, a Dio feci olocausto,
Qual conveniasi ana grazia ~oveUa:

9 I E non er' anco del mio petto esausto
L' ardor del sacrificio, ch'io conobbi
Esso litare stato accetto e faus'to:

za , che pone Dante in Beatrice nel pasui"e a. pit\. ~ho cielo (a) - Ira
I' al're vedute ee. Si vuol (per conviene) (b) lasei~re,.senza comme
morare , tra I' altre vedute, tra gli altri veduti oggetti, clae non seguir
la mente, i qua1i , per Ia troppa Ioro eccellenza non potendo imprimersi
adeguatamente nella mia memoria (c) , restaronsi dal venire con essa.

82. 83 84 Quindi ripreser ee. Delto aveado che all' incominciar a ve
dere queUe novelle su6sistena. restarongli vinti gli occhi., dal lume, ag
giunge qui, che dal guardare .in Beatrice (intende dallo studio della teo
lo~ia ) presero gli occhi della di lui mente vigore d'innalzarsi a que' pili
sublimi obbieui - piu alt4salute ..·.per piu alta glol'ia, come diciam
et)Jnunemente ererna salute in vece d' eterna gloria.

86 4ffocato riso, l' mteuso, veemente ritkre, per risplendere.
87 Rogsio per rosso tu aubcamente adoprato anche.iA-" prosa (d) .
88 89 90 Con quelfa fal1e1Ja, Ch'·~ 'una in taU;, cogli intemi aen

timentidell' animo ; .u~a1i in tutti gli Domini del mondo, sehhene da
urie nazioni con linguaggi vU; ai eaprimano - feci olooauslo. sacri
6cio di ringraziamento .(e) , per ri1lf?rnaamento .

91 92 93 E non tJr' aneo 6C. Alluaivamente ad. avere appellato oota-

(a) Ved i Par. l[ 37 e segg. e quella nota. (b) Del verba 'Vokre • co
lale significalo vedi 'I Vocab. della Crnsca lotto euo verba S. 2. (If) M~II

t~ per m~mor;a adopera Danle anche 1lllrove. Vedi per cagion d' elempio
Jnf. 11 8. (d) Vedi 'I Voc3b~ della Crusea. (e) Percib oft"erito da No~. Dio
dopo I' onivernle diluvio, Gene,. 8.
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94 Che con tanto lucore e tanto robbi
M' apparvero splendor dentro a'due raggi,
Ch' io dissi: 0 Elio5 che SI gli addobbi!

97 Come distinta da minori e maggi .
Lumi biancheggia tra i poli del mondo
Galassia 51 che fa duhbiar hen 5aggi,

Ie ringraziamento olocausto , sacrificio in cui Ia vittima tutta si ahbrocia
va , dice che non era per ancbe esausto,' cessato, del ( per dal ) "(a)
IUO petto' I' ardor del sacriJicio, in 'Vece di dire, Me·Don era ancor com
piuto l' intemo suo divoto tendimento .4i grazie; ed aggiunge, che conob
:be eucre stato accetto' e fawto, d' esit() felice, elso Utare, esso sacrifica
re (b), cioe riograziare"

94 ehe, nle perC/Ie, perocche - lucort:, luce, splendore_
robbi, voce strana Dantesca dicela il Venturi ,e credela dedutta da r06
a ro1Jbo, che appellasi certo 6UgO di frutti (c) . Non e ( ri.pomle bene
al Venturi il ROIll Moran.do) voce stranfl Dantesca , ma Latina, e 'Vien
da rubeu., 0 per diT meslio da robeD' , 'che anclze robeu. si disse,
come si puG 'Vedere da un antica iscrizione TJferita dal Yossio nell' eti
molOfJia della 'VOce ruber, e appresso 10 Sealisero neUe note a Yarra
ne; perehe i Latini usarono in alcune voci I' u e I' 0 indifferentemen
te; e pera dicevano servum e servom, vulua e volua; onde Plauto nel
Prologo dell' Anfitrione ;

Ut vos in 'VOstris voltis mercimoniis',
per lasciare infiniti altri esempj c1le Ii p,otrebbero addurre. .

93 Dentro a'due raw, due Hate' eli splendore , cbe , come dir. ,
fonnavano una croce." ,

96 Elias, voce Ehrea , che signifiea eccelso, ed il uno de' nomi d'ld
dio - che .f! gli addobbi , che si quegli splendori fai belli.

97 98 99 Distinta da minor; e magsi . Questa lezione , trovata in
otto mss. dagli Aecademici della erUICa, merita d' essere preferita ella c~
mune delle edizioni distinta da minori in maggi; imperocchll , 0 sia it
.entimento, che la Galassia (altrimenti appellala ria lattea ) hianebeggi
di.tinta in Ie medesima da ( inve(e di per ) (d) IupU ave minori, eel
ove maggiori; ovveramente cbe biancheggi distinta dagli altri eelesti lumi ,
minori e maggiori di essa ( fuor di quesu due scnsi altro non st!mhra f'e.
peribile ) , sempre da minori e maggi dee leggersi, e non da minori in
maggi. MaSgio per maggiore la il apocope non aolo dal poeta nOitro
molte fiate adoprata (e), ma auche do altri antichi huoni scrittori per 6-

(a) Vedi Cillon. Partie. 81 12. (b) Litare per laerifiear~ prende Danle
~l Latino idioma. (e) Vedi '1 Vocabolario della Crusea. (d) Vedi Cillo
Dio Partie. 70 8. (e) Vedi Ira iIi 8ltri luoghi Infer. XUI ¥tj. PIl'. 'I 1~0

un 29 ec.

Ff2



228 DEL PAR A DIS 0

100 5} costellati facean nel profunda
Marte quei raggi il venerabil segno

Che fan giunture di quadrallti in tondo.

104 Qu~ vince la memoria mia 10 'ngegno ;
Che 'n quella croce lampeggiava CRISTO,
Si ch' io non so trovare esernplo degno •

106 Ma chi prende sua croce e segue CRISTO,

no in prosa (a) - ira i poli del- mondo; dal polo attica all'll'Ilwti
co stendesi Ia Galassia di falto _ ffl duhbiar 'hen saKgi (lascia per
ellis.~i di premettere a saggi l' articolo Ii) accenna i vari dubbj' 0 aieno
opinioni ch' egli mooesimo narra nel suo Convito (b). • 11. Sig. Portirelli
soggiunge: fa dubitare Uomini dottissimi non avendo ancor bene deter
minato da che provenga quel biancheggiare, coo Dl1nte seguendo I' Opi
'nione Comune stimo essere una quasi infinita moltitudine di minutissi
me stelle, corne dice net suo Con11ito ec. II P08till. Glembervie poi dice :
quia alii mcehant esse viam Phaetontis, alii Ja.cobi 8ancti .N. E.

100 101 102 81 costellati ec. Cost colla stella compenetrati quei rOf:
gi (i detti due rag~, cioo Ie due splendide liste ) facean nel profon
do Ma~te, (per nel profondo di Marte), deotro il corpo di quel pia
neta ,. ,z venerabil segno, it segno della croce, Che fan giunture, di qua
dranti in tondo, che formano Ie giunture di qultttro qlladranti ( di
quat~ p~ti nelle quali dividono 11 'circoto due diametri intersecantisi ad
angoh raUl ) riunili in tondo, in un circolo. Accenna ,che Ie dae nel
centro eli Marte incrocicchiantisi luminose striscie stendessero Ia loro lun
ghez~ fino aU' estremitk del disco di quel pianeta ; come fanno i lati
della croce descriull dalle giuDttlre di qUfld,·anti I·n tondo . ,

Pone il Poeta (chiou it Venturi) la croce in Marte, pereh~ qui
vnol mostrare la gloria di quei:: cbe COmMUf>rono neUe guerre sacre, 0

vogliam dire nelle erociate , contraasegnandosi i soldati con questa venera-
bil segao. .

103·104 105 QuI vinCfJ ec. Ricordandoai cbe in queUa croce in Marte
'Vide'lampegginr Cristo, mao in. modo di non sapere cotal lampeggiamento
.esprimere con aJtro degno esem,io, -perc\ dice cbe resti qui 'I di lui in-
Segno wnto dalla rMtnOria, eire alta IIJCmoria inCeriore. ,

DeUe Ire rime collo stesso nome di Cristo vedi db cb' ~ detto' Pa
Tad. XI1. ?l.

106 107 108 Ma chi prentle ec. Ma coJni cbe in qnesta vita pren
de la sua croce e segue Gea-& Cristo (c) • vesgendo. come vedrk un dl •

(a) Vedi it Vocabolario della Orasra. (6) Tratt. 2 cap. 15. (e) Alia
de aUe parole di Ges' Crislo .tetso qr.i vrdl .,nir. po,' file loUat crucem
".ana, 1ft ,equat",. l1Ie. Maub. 16.
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Ancor' mi. scusera di quel ch'io lasso,
Veggendo in quello alhar balenar CRISTO.

109 Di corno in corDO, e tra Ia cima e '1 basso,
Si rnovean lumi sciDtiltando forte
Nel congiungersi iIl5ieme e net trapasso:

112 Cosl si veggion qui diritte e torte,
Veloci e tarde, rinnovando ~'ista,·

Le miDuzie de" corpi.lungbe e corte
I 15 Muoversi per 10 raggio, onde si lista

Tal volta l' ombra, che peri sua difesa.
La gente con ingegno ed arte acquista.

118 E come giga ed arpa in tempra tesa
Di molte corde fan dolce tintinna.
A Lal da cui la nota non e intesa;

121 Cosl da' lumi che II ro' apparinno ,

::129

eoPi oechi propri .n quell' arbore 6alenar, lampeggiar, Cristo, ancor.
inaieme , scwer1a me ... non trovo esempio degoo che esso lampeggiare
esprima •

log Di corno. in corno, rc. cia UDa estremit1a all' altra delle braccia.
e cia capo a piedi della croce. VBl'IITUal • Della voce corno 81 senso eli
IJraccio vedi 'I Vocabolario della Crasea lOtto essa voce· ,:orno §. I 1. e 13.

,J 10 Lu,m; d' ani me beate. .
III Hel cong;unger.i ee. BeI pllB&c> che I' l1Da coil' altra ai IIniva, 0

che I' una vicino aU' ahra trapassava.
110 al 'I'J Cod Ii veggion qui ee. CostruzionIJ. Cos; qui 1.1'8 noi.

per (vale nel) (a) 10 rtlflgio, antle, ,i lisla , si riga • si segua. Tal
'Volta I'ombra, che la lJente per sua .diftsa can inlJegno ed arte ac
tpliJta, I' Gmbra • abe gli' uomin. col SDO ingegno ed arte acquistano. si
procurano nelle case cbe fabbricano per difenderai cial freddo. Caldo, piog
sia, ladri ee.•; 1HtglJion mUOtAera Ie minuzie de' corpi (per I' aria spar
se ). rinn011anoo vista, continaamente diverse apparenoo. diritte, e tor-
te, Yeloci e tarde. ll.Ulffhe e corte. .

Pone ()8.'lervarsi coLale svolazzamenlO di minU~6 nel ra~o.solare pe
netranle I' ombra delle case, perocch~ d' ordinario lolamente nelle case 01

teniam noi quel fenolDeuo.
118 .1 n3 E come si~a eel. IVfHJ ee. Accenaa. che i beau in quella

(a) Vedi CioGo. Partie. 195 15.
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S' accogliea PCI' la croce una melode;
'-ehe mi rapiva senza intender I' inno ,

124 Ben m' aocors' io ch' ell' era d' alte lode,
Perocche a me 'venia: risurgi e vinci,
Com' a colui che non intende ed ode.

127 10 m' innamorava tanto quinci,
Che 'nfino a Ii non fn alcuna cosa
Che mi legasse CQD si dolci VInCt:

',[

croce cantassero senu ch' egli inlender poteue cio che Ii cantaaSero; e pa
ragona il piacere che nondimeno esso canto recavagli, al piacere ehe h.
tal uno sentendo toccare insieme moIte corde di musicali ben accordati in
strumenti, quantunque non capisca distintamente, ma solo in confu80, Ie

, note. .. Da una Postilla interlin. del Glemhervie sulla parola nota doe
Arssembra, ebe non solo Dante voglia alludere all'indistinto capir delle
note, rna sibbene 'a'Il'ignoranza dell' arte. Anche il Sig. Poggiali slonta
nandosi dall' interpretazione coml,lue dice : all' orecphio di chi nulla sa
di Musica. N. E. Giga ed arpa, inslrumenti da corde (a) - appa
rinno per apparirono (6) - melode per melodia ( dal basso Latino
melos melodis ) (c) adoprato dal Poeta anche fuor di rima (cl).

124 Ella, la detta 'melode, era d' alte lodt:, era cagioData dal can
tarsi aJte lode, plul'llie di loda.

125 u6 PeroCf:he a me venia ec. perocch~, come a colui , che ode
alenne parole di un diicorso., ma il disco~so non, intende , vemv8Do alIe
mie orecchie Ie parole risurgi e vinci, trion6.; parole che debbono inten
dersi porzione d' inno in lode' del trionfatore' della morte Gesu Cristo che
in quella croce lampe6lJiava (e) ... Di faui abbialDO neI Prefazio ~ella

Messa: qui mortem. nostrum'morientlo destruxit , et "itam "esurgendo
reparavit: Nel celebre Ritmo della Obiesa: Pictimae paschali ec. Ii ha,:
mors et vita duello COliflixere mirondo: dux vitae mortulLt resnat vi
vus; e pill sotto scimus Ch,,;stum surrexisse a mortuis vere: tu no6i.
victor rex miserere: ed in cio Dante ha aeguito suo stile N; E. . .

129 Yinci qui, in grazia' deHa rima, per vine'Ii , ch' ~ iI plnrale eli
vinco, specie di salcio, detto probabilmente "incD da} Latino 'Vinculum
per l' uso che se ne fa di legar 'Viti t- fasci ec., e cbe perci.o anche per lem-
plice legame adoprasi. '

(II) Vedi 'I Vocab. della Crusea. (h) Vedi '1 Prtnp. tk verbi Ital• •ot
to il vel'bo apparir~ Dum. 9 e cill che ne leota I' Autore Sig. Mastrofini •
(e) Vedi il Glossario del Dufresne art. melo, • (el) Paradiso U.IV 114-
'e xxvnr 119' (e) Vera. 102,
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130 Forse la mia paroIa par tropp' osa ,
Posponendo '1 piacer degli occhi belli,
Ne' quai mirando mio dislo ha posa.

133 Ma chi s' avvede che i vivi suggelli
D' ogni hellezza piu fanno piu suao,
E ch'io non m' era Ii rivolto a queIIi:

136 E scusar puommi di quel ch' io m' accuso
Per iscusarmi e vedermi dir vero:
Che '1 piacer santo none qUI dischiuso,

Perche si fa, montando, piu sincero.

130 131 132 Forse la mia parola par ec. fo~se che 'I mio parJare
sembrera troppo ardito ; e come se dichiarasse ch' avessero pio fona sopra
di me quegli obbieui V'eduti ed uditi in Marte, ehe non avessero gli oe
chi belli di Beatrice da me 8ntecedentemente contemplati <..

~ 33 al 139 Na chi s' av!,ede, chi sa, che i "ivi sJlgge(li D' ogni hel
lez:z.a ec. Gli espositori, che ricercaoo qual cosa Daote intenda per questi
vivi suggelli d' ogTIi bellezza, tutti, 'quanto veggo " dieono che inteoda
~li occhi di Beatrice poco aozi nominati; <oe che ei :voglia .far capire di
avere aoteposto il piacer delle cose io Marte vedute e udite al piacer de
gli occLi di Beatrice, per cagione di oon aver per anche osservato in essi
<quell' accrescimeoto di bellezza che vi si era fatto per quell' ultima salita.
A questo modo pero, oltre che noo renderebbe Dante ragiooe alcuna
percM il piacere delle eose mirate ed udite in Marte 8uperasse il piacere
provato per 10 innanzi negli occhi di Beatrice, 'Yerrebbe poi anche ad istuc
chevolmente ridire nell' ultimo verso cio ch' avrebbe detto nel v. 134,
l' accrescimento cio~ maggiore di bellezza negli occhi di Beatrice a misura
del maggiore innalzamenlo .

Trovando noi dal poela nostroin pareechi 1uoghi (a) appellati i cieli
suggelli, e segnatamente nel VIll. del Paradiso detto essendoci che la
circular natura e suggello della cera mortal (b), ch' e quanto a dire,
che ogoi forma e bellezza di quaggio effetto sia dell'impressione de' cieli;
eslendo in oItre insegnamento del Poeta medesimo, che i cieli quanto pili
alti sono pin sieno nobili , ed attivi (c), istessamente, come asserisce qui
di questi suggell;; ed anzi istessamente, siccome di questi suggelli, cosl
de'deli esprimendone col verbo fare I' azione , dicendo Che di su pren
dono, e di satto fanno (d); e finalmente convenendo benisaimo 8i cieli,
e pe 'I loro perpetuo moto, e per Ie vive iotelligenze che loro 5i unis
cono (e) I' epiteto di "ivi; i cieli stessi per questi vivi suggelli d' ogni

(II) Par. 11 132 .1111 75. (b) Verso 127 e .eg. (c) Vedi tra gli 81tra
Jaoghi P3r. XXVIII 64 e .egg. (d) Par. II 1zi. (e) Inf. 'II 74.
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hellerza /lmo di c:lrin>, t> clliosnre t'sst>re iotendimento del Paeta che,
pe'l crescere della hdlezzR dt"' ('ieli II misura che 5000 piu alti , veul\':mo
Ie cose, che in Mllrtt> vt'dC\ a I'd udiva, a recargJi un maggior piacere di
qnelJo che prima di Ii rl'Clito Ini Rv('ssero gJi occhi di Beatrice, onde po
tesse con veritll asserire i1l fino a II non fu alcuna cosa Che mi leGas5e
eon 51 dolei vinci: rna ('he perc> non veniva per cotale proposizione, ris
guardante it passato solnmente, a dichiararsi assolumente disc"iuso, esclu
10 (a), intendi da macGioranza, it piacer santo degli occhi di Beatri
ce ; perocchi> anch' esso piacere inoalzandosi diveniva piu sincero , piu.
puro e nobile. A questo modo it pronome quelli nel verso 135. DOD do
vra riferirsi ai vi"'i suecelli , ma agli ocehi belli menzionati nel terzeUo
precedeDte ... A confermar sempre pin il sommo criterio del nostro P. L.
e da Dotarsi, che it POSTIL. CAs. aIle parole vivi sugcelli chiosa idest
Cedi imprimentes ut sicGilla: Onde concludiamo col P. Ab. di Costanzo,
che uno de' pin antichi Commeniatori di Dante riDcoDtrasi COD I' ultimo
receDtissimo. Abbiamo preferito nel v. 135 di leggere COD la volgata e coi
COD. CAET. e Glembervie: non mi era 11 rivolto iDVecC di non m' era
piu r;volto adoltato dal P. Lombardi, senza riflettere alia lltucdlevolisaima
triplicazioDe del piu in due verai. In tal guilla aDche per questa volta ei
troveremo d' aecordo col Sig. Caooo.ico Dionisi N. E.

<a> DUchiwo al. IcalO di en:l""o adopera nan'e ancbe Del VII di que
ala eaRliea v 102 vedi 'luella nola.

Fine del cant9,decimoqUtH1.o •



CAN T 0 XV.

---
ARGOMENTO

In questo canto M. Cacciaguicla trisavolo del Poeta ragiona della
genealogia della casa 101'0, e dello stato e costumi di Fiorenza, mo

strantlo co~ Ill. mortQ combauendo per la Fede di Cristo.

I

4

7

10

Benigna voiontade, in che si liqua
Sempre l' amor che drittamettte spira,
Come cupidi ta fa nella iniqua,

Silenzio pose a quella dolce lira,
E fece quietar Ie sante corde
Che la destra del cielo allenta e tira.

Come saranno a' giusti prieghi sorde
Quelle sustanze che, per darmi. voglia
Ch' io Ie pregassi, a tacer fur concorde?

Ben e che senza termine si doglia
Chi, per amor di cosa cbe non duri

1 ,al 6 Benigna volontade ec. Narrato avendo i1 Poeta precedente
mente il c.-mto che udin de' beati in quella splcndente croce, dice Ol'a co-
me que' beati medesimi per- ispontanea loro benigna volontll, e non per
csseme loro fatta preghiera, cessarono dal canto, per dar adito a lui d'in
terrogarli. Caratterizza nel tempo stesso I' amor che drittamente spira,
la vera carita, dicendo che si liqua (antitesi, credo, in vece di si lique •
dal Latino liquet, liquere), si manifcsta nella benigna volontade, come
la cupidita, la cupidigia, 10 sregolato amore, manifestar.i nell' iniquo
volere. Siccome poi ha precedentemente paragonato it cantare di que' beati
al tintinno di molte coree di musicali istrumenti, con metafora coerente
dice, ch' essa benigna volontade Silenzio pose a quella dolce lira, E
fece quietar Ie sante corde , Che la destra del cielo, la divina destra,
allenta e tira, cioe con istirarne alcune, ed altre allentarne, renuele d'ac
cordo . Prende il Pocta idea dal modo ch' adopriam noi per ridurre Ie cor
de de' musicali istrumenti a perfetta accordatura.

8 QueUe sustanze, que' beati spiriti ..
11 12 Cosa che non duri eternalmente, cOlia caduca - quell' amor

si spoglia , svestcsi del detto amor clte drittamente spira •

Tom. III. G g
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Eternalmente qnell' amor si spoglia.
13 Quale per Ii seren tranqnilli e puri

Discorre ad ora au or subito fuoco,
l\'Iovendo gli occhi che stavan sicuri,

16 E pare stella che tramuti loco,
Se non che dalla parte, onde s' accende ,
Nulla sen perue ed esso dura poco;

19 Tale dal corno che 'n uestro si stende,
Al pie di quella croce corse un astro
Della costellazion che Ii. rispleude :

~2 Ne si pard. Ia gemma dal suo nastro:
Ma per la lista rauial trascorse,
Che parve fuoco dietro ad alabastro:

25 81 pia I' ombra d' Anchise si porse,
(Se fede merta nostra maggior Musa)
Quando in Elisio del figliuol s' accorse .

•

13 Seren tranquilU e puri, sottointendi, nottumi.
15 Movemlo 61i occhi ee. Attrihuisce agli occhi ]a sicurezza dell' ani

mo; e, supponeodo che al prim.o istaDte apprendasi que] fuoco per un ful
mine, iotende cne , per essere il cielo sereno, sicuro tengasi 10 spettatore
ill non vedere simil cosa.

17 18 Se non che dalla parte ee. Acoenna due ragioni per Ie quali
si conosce, che non sono que' fuochi, come i piu volgari credono, stelle
che di luogo si muovano: la prima ragione e ehe in quella parte di cielo
onde scorgesi quel fuoco dipartirsi, non si vede poscia mancare aleuna
stella: ]a seconda e, che se cotali fuochi fossero stelle, non si spegnereb
hero, ma dove terminerebbero il moto, ivi resterehhero, ed accrescereb
hero in quella parte di cielo il numero delle stelle.

19 20 21 Tale dal eorno ee., in somigliante guisa dal hraceio destro
di que))a croce al piede di essa (avvicinandosi cosi al Poeta) corse uno
di quei lumi, ehe come stelle ivi risplendevano .

22 23 24 Ne si pard ee., ne quella gemma (per isplendore) nel
passAre dal hraccio della croce al piede, usci dalla cruciforme lticente
striscia, roa dentro ad essa tenendosi feee quel passaggio; talmeoteehe, co
me movendosi lume dietro ad alahastro (marmo trasparente), vedesi Del
tempo stesso tutto illumin31'si I' alabastro, ed insieme discernesi i1 lume
che si muove, cosi nella cruciforme striscia, quantunque tUUa illuminata
fosse, discernevasi i1 trascorrimento di quello splendore .

25 26 27 SI pia ee., con egual tenerezza' d' affetto in Elisio (luogo
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28 0 sanguis meus, 0 super infusa
Gratia Dei; sicnt tibi, cui
Bis zmquam caeli ianua reclusa?

3 I COS! quel lume ond'io m' attesi a lui:
Poscia rivolsi alIa mia donna il viso,
E quinci e quindi stupefatto fui:

34 Che dentro agli occhi suoi ardeva un 1'1S0

dell' Inferno. dove Ia gentilita colIocava l' anime de' buoni. e i di cui
ameni campi appelIava percio Ensi) si presto Anchise quando s' accorse
del- 6gliuol Enea vivo colaggiu penetrato; se menta fede Virgilio (a),
nostra maggior Musa, il maggior Italiano ( cioc) Latino ) poeta .

28 29 30 0 sanguis ec. Probabilmente fa Dante cosi parlar Caccia
guida per dinotare il parlare del di lui tempo (b). Costruz. 0 sanguis
meus, 0 gratia Dei super infusa , cui unquam ianua caeli bis reclusa
sicut tibi 7 0 6glio mia, 0 soprabbondevole in te divina grazia, ed a chi
mai Cu due volte aperta, come sara ate, la porta del Paradiso 7 Nc) ~

arroganza, dice iI Landino , che il Poeta pronostichi questa di Be, perche
consona can qnelJo che disse di sopra, d' onde nOD si scende senzn ritor
nare (c) . Pe'l cui unquam sicut tibi ec., credono il VelluteHo e'l Ven
turi che intenda Dante non essere S. Paolo prima di morire stato in
Paradiso, come tinge esso d' esservi stato, in corpo ed anima; perch~

S. Paolo vi fu rapito in ispirito, dice il Vellutello: perchc) S. Paolo
disse di se. sive in corpore, sive extra corpus nesdo, chiosa it Ven
turi. Contrario peril ad amendue questi sposilori evidentemente si dimo
stra il poeta nostro Inf. II. 13. e segg.. ave dopo di aver detto che di
Silvio 10 parente, Corruttibileancora ad immortale Seeolo ando , e
fu sensibilmente, aggiunge, Andovvi poi 10 vas d' elczione ce., eire
snch' esso corruttibile, col suo corcuttibile corpo, come Enea all'immor
tale suolo ando . Direi io adunque piuttosto. che debba iI.cui unquam ce.
intendersi nel senso che i teologi appellano accomodo. e come ,se foue
alIa seotenza frapposto praeter Paulum .

31 M' attesi , attendersi. per guardnre attentamente. VOLPI.
33 E quinei e quindi stuptifatto fui • e dana parte della mia donna.

e dalla parte di qucl lume.
34 Un riso. un segno di allegro compillcimento: e questo dee ioten

dersi pe 'I presentimento di quella soddisfazione grandissima ch' era Dante
per provare in riconoscere e parlare col trisavolo suo Cacciaguida. ch' era
-in quel lume.

(Q) Aeneid. VI 680 e segg. (b) Vedi bel nnlo seg. tI. 33. (c) U' lellza
r.ilalir nemm -discenlle, ~ il verso 8, del callio J: della pre.eole canlica.

Gi:a

•
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Tal, eh'io pensai co' miei 'toecar 10 fondo
Della mia grazia e del mio Paradiso.

37 Jndi ad udire ed a veder giocondo
Giunse 10 spirto al suo principio cose,
Ch'io non intesi, SI parIa profondo:

40 Ne per elezion mi si nascose,
Ma per neeessita : che 'I suo concetto
Al segrio del mortal si soprappose.

!l3 :E quando· I' areo' dell' ardente affetto
Fu SI sfogato, che'l parlar diseese
Inver 10 segno del nostro intelletto,

46 La prima eosa ehe per me s' intese,
Benedetto sie tu, fu, trino cd uno

35 36 Pensai eo'miei toeear 10 rondo ee. (Fondo per colmo, 0 sia
per I' ultimo S(~gno) pensai che non potessero gli occhi miei essere gra
ziati, ed imparadisati maggiormente.

37 38 39 Indi ad udire ee. Costruzione. lndi 10 spino (ch' era
in quel Iume) giocondo ad lldire ed a vedere, all' udito ed alia vista
( all' udito pe 'I parlllre, alla vista pe'l Iume) ~ltnSe, llggiullse, al suo
principio, al principio di suo parlare (a quell' 0 san~lIis meus) cose,
eh' io non inte.fi, sl parlO profondo, con si alti e sublimi conceui.

41 42 Per neeessitn., intendi per l' ardente affrtto, di cui ne] ter
zetto seguente. _ Al segno del mortal: cosi la Nidob., c intenden
dosi come se foss(! detto, che 'I suo concetto aJ segno dRI mortal concet
to si soprappose, 8i fece superiore, otterremo un senso ugulllmente chia
ro , se non fors' anche di piu, che Ieggendosi colle aItre edizioni Al se
G"0 de'mortai; ed inoltre sclliveremo di qui attirar Ia Toce mortai , che
volentieri sta impiegllUi nel plurale di mortaio.

43 44 45 L' arco dell' ardente afletto, coerentemente a segno, che
ha detto ed e per ridire, appella I'impeto dello stesso affetto. - Fa
sf ~fo{l.ato Iegge non solo 1a Nidob. ma anche Ia metlJ dei mss. consultati
da~Ii Accademici della Crusca, meglio chc non lCl!gono I' altre edizioni
sfoeato: imperoccM lIigni6ca sfogato rallentato dalla fo~a, dan' impeto
che solo ~. proprio dell' arco, e non gill il fuoco, come richie4erebbe ehe
proprio fossegli sfocato; aggettivo (aggiungasi ), di cui nel Vocabolario
dena Cr. non si an'eca aItro esempio che questo stesso. percio di poea fe
de meritevole - ehe'l parlar diseese ee., che smonto il parlare da
quella sublimith, che, com' e detto, l' ardenza d' affetto produceva , e 8i
Mecosto al seHno a cui giunge l' umano intelletto.

47 Benedetto sie ee. Sic in luogo eli sii adopera il Pacta in mol tis-

•
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Che nel mio seme se' tanto cortese:
49 E seguiLo: grato e lontan digiuno

Tratto, leggendo nel magno volume,
U' non si· muta mai hiaDcO ne bruno,

5~ Soluto hai ,. figlio, dentro a questo lume,
In ch' io ti parlo, merce di colei
Ch' all' alto volo ti vesti Ie piume.

armi altri luoghi (a), ed c} percio preferibile al sia che leggoDo qui l' edi~
zioni diverse dalla Nidobeatina.

49 al 54 E seguito: grato ec. Costruzione. E seguitO: figlio , merce
di cole.i, di Beatrice, che ti vestl Ie piume all' alto volo, che ti pre
sto virtu di saIire quassu, hai soluto, sciolto, fatto terminare, tlentro
a questo lume, in ch'io ti parlo, in me che souo di questo lume na
acosto, ti favello, grato, gradevole, e lontan, Jungo (b) digiuno ,. de
aiderio (c) tratto, attiratomi, leggendo nel magno 'VOlume nel libro,
&lh' e a noi llperto, della divina prescienza. u' non si muta rna; bianco ne
bruno. Non rinvengo tra gli espositori a questo passo aItra chiosa se
non (luella che sembra il primo avere somministrata il Vellulello, cioe
ehe a Iuda Dante con tal frase ai lihri che a' tempi suoi usnvansi scritti in
eartapecora, de' quali or!}ni carta da l'una parte e bianca, e da I' altra
bruna. Se Dante eblx- veramente questa mira, bisognera dire che Ie fac
eiate de' fogli bianche e brune prendesse per queUo che nelle medesime
era scritto, e come se detto avesse dov~ non si muta rna; 10 scritto in
'IIeruna facciata. Non essendo pero generalmente vero, che i fogli di
eartapecora abbiano nelle facciate cotale varieta di colori, essendovene di
hianchiasimi da ambe Ie parti (come si· Bccertera chi si prendera la bri
ga di 08servarli), non voglio tralasciare d' aggiun~ere, che anche senza
del prefato rapporto pote Dante eire ,che net divino volume non si muta
rna; bianco ne bruno, a significare che, ne mai nuova scrittura in quel
10 si fa, la quale muti, imbrunisca il bianco, quella porzione che suole
ne' fogli lasciarsi bianca, ne mai nel bruno, nello scritto, per alterazio
ne, seancellatura, od abrasione, fassi aleun mutamento.

Grato ,. eioe gradevole, pone Dante in quel suo tnsavo}() il digiu.
no, 0 sia il desiderio di veder lui, per cosl renderlo cOllvenevoIe ad ani
ma beata, in cui non puo cadere afllizione: e per la ragione medooma
anche pili s6Uo dirit m' asseta di dolce desiar (rI).

(a) Vedi lnr. XVII 81 , ltum 10, Forg. tI. 70 ec. (b) Lontano per lura
60 vedilo adoprato aoehe 1nf. II 60, e vedi i'i quella oota ehl! te 10 ma
.trera adoprato pure da altri buoni &crittot"i. (c) Digiurao per detiderio, 01
Ire del poeta nostro anche nelltls 25 di questa cantiea, di55Cl ezial1dio iI Pe-
trarca nel Ion. 197. Cd) Verla 65 e leg.
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55 Tu credi che a me tuo pensier mei
Da quel ch' e primo, cosl come raia
DaIl' un , se si conosce, il cinque e '1 sel .

58 E pero ch' io mi sia e perch' io paia
Piu galldioso a te, non mi dimandi,
Che alcun altro in questa turha gaia.

Maggior 'Volume, in veee di magno 'Volume, leggono, sembra a me
con minore proprieta, I' edizioni diverse dana Nidoheatina .

Rozza copia (squittisce il Venturi al passo ehe abbiam per Ie ma-
ni) di quel hellissimo originale

Yenisti tandem, tuaque erpecfata parenti
Yicit iter allrUffl pietas ec.
Sic equidem auceham animo ec. (a),

e rozza copia la aiciJ, perche tale la credo, e quel che ho nel cuore
ho nella lingua, non sequestrandomi ne 'Vano timore, ne vile rispetto
Ie parole in gala; non mi sapendo inaurre a piglilrmi a ricamar cenci,
e canair sorhe per graaire a questa 0 a quella fazione de'letterati , che
hanno tra se formato congiura 0 lega.

o Catoni, 0 Marcelli 0 Ponte Sisto, sclamerebbe altra flata se vi
vo fosse quel della Rabbia ai iJ'Eacone (6). 10 dubito che il Venturi non
sapesse che si vuol dire copia. "Imperoeeh~, tolto che Dante ritrova in
Paradiso il suo trisavolo Caceiaguida, e fa lui essere grato eel aspettato
il suo arrivo, come il Virgiliano Enearitrova ne' campi Flisi il padre
Anehise, presago pure cd ansioso di cotal fauslo avvenimento, nel rima
nente uno adopera delle espressioni, e I' altro delle altre: e se quelle di
Virgilio sono elegantissime , quelle del nostra poeta congiungono coll' ele
ganza (ehe che si gracchi 'I Venturi) una maggiore profonditlt di senti
menti.

55 56 57 Tu credi ec. Credi tu, eha mei ( d.I Latino meo, as, eha
signifiea passare; rna qui tras)alivamente si adopera per passare a cogni
zione , per iscoprirsi) a me il tuo pensiere, aa quel ch' ~ pri'rno , dal
primo divino pensiere, cio~ daBa mente a me manifesta d' Iddio, cos!
come ec. , a quel modo che , conoscendosi e il cinque e'l sei (per qual
sivoglia numero), raia. ( 10 stesso ehe raggia) , risulta cotal eognizio...
ne , dall' uno, dal eonoseere I' unita, Ia quale co) suo repliearsi compone
ogni numero . - Dell' un, in vece di aall' un , leggono I' edizioni di
verse dana Nidoheatina..

58 59 60 E pera ec. Costruzione. E pero non mi aimanai (cre-

(a) Virgil. Ae/leid. VI 687 e segg. (b) StllDze cosl appellate dal loro pri
mo verso 10 cantero la rabbia di Macone, Slampale, ae non .!trove, in Vi
cenza Del 1601 in fondo alia Compaglll"a della Lelina •



CANTO XV.

61 Tu credi 'lvero che i minori e i grandi
_Di questa vita miran nello speglio)

In che prima che pensi il pensier pandi .
64 Ma perche'l sacro amore, in che io veglio

Con perpetua vista e che m' asseta
Di dolce desiar) s' adempia meglio;

67 'La voce tua sicura halda e lieta
Suoni la volont1l) 8uoni'1 desio,
Ache la mia risposta e gia decreta.

70 r mi volsi a Beatrice: e quella udlo
Pria ch' io parlassi, e arrisemi un eenno
Che fece crescer l' ali al voler mio :

73 Poi cominciai cosl: l' affetto e'l senno ,
Come la prima egualita v' appar8e ,
D' un peso per ciascun di voi si fenno :

dendo superlTno di dimandarmi cosa ch' io gia conosca da te bramarsi )
ch'io m; sia ec. Turha gaia, allegra, appella quella beata cornitiva.

61 62 63 I minor; t; i grandi di qu~sta 'Vita, -gli spiriti tanto di mag
~ore, qnanto di minor grado di gloria in questa beata vita. VEl'fTURI •

- miran nello speglio ,contemplano nella divina mente. SPeW-io per
ispecchio adoprano spesso i poeti . - In ehe ec., nella quale divina
mente per Ia prescienza che ha delle future cose, pandi, fai tn palese (a)
ai beati contemplatori i1 tno pensare prima che pensi.

64 65 66 Ma perche ec. Affinch~ pero meglio s' adempia in me quell'
ardente carita, che fammi sempre vegliare e risguardare in Dio, e che
m'infonde il dolce deslo, cbe ho verso di te .

67 Balda, baldanzosa, franca; VOLPI.

68 6g Suoni . Suonare per dire, profel'ir~, manijestar con paro
Ie. VOLPI. - Decreta per determinata, prejissa. VOLPI.

71 Arrisemi (dal Latino verbo arridere) vale quanto lietamente cor-
risposemi. .

73 74 75 Poi comincia.i , legge 18 Nidob. unitamente ad aItre edizio
ni (b), ed a parecchi ross. veduti dagli Accademici della Cr., meglio che

(a) Pandere al senso medesimo, che in Latino ouiene di appalesare,
adopral0 volgal'mente it Patta aoche Parade XI.V 20, ed istessamente trovasi
adoprato da altri aotori in verso ed in prosa. Vedi '1 Vocab 01. della Crusea •
(b) Vedi, se non ahra, l' ediz. di Venezia. 1518.
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76 Perocche al Sol, che v' allumo ed arse
Col caldo e con Ia luce, en si igllali
Che tutte simiglianze sono scarse.

79 Ma voglia ed argomento ne' mortal~ ,
Per la cagion, ch' a voi e manifesta,
Diversamente son pennuti in ali.

th Ond' io J che son mortal, mi sento in questa
Disagguaglianza; e perC> non ringrazio
Se non col CHore alia paterna festa.

85 Ben supplieo io a te, vivo topazio,
Che questa gioia preziosa ingemmi,
Perche mi facci del tuo nome sazio.

non leggono l' altre ediz. E eomineiai; imperocch~ la particella poi serv~

a far meglio capire che da Beatrice si rivolgesse Dante a Cacciaguida
- l' affetto e 'l senno , la gratitudine, ed il saperla esprimere, come
vi apparse, quando vi si diede a vedere, la prima egualitd I la prima
cagione d' uguaglianza , di equiliblio neUe cose, Iddio , si fenno per eiaseun
di voi d' un peso, si fecero in (a) Ci3SCuno di voi della· stesso va]ore.

'}6 '}'} '}8 Al Sol, vale alia presenza del Sole, - eke v' allumo
con la luce ed arse col caldo - el£ sincope di elmo, sana (b), so
nasi resi in voi I' aJletto e 'I senno uguali talmente, che simile ugua
glianza non v' e .

,}9 YOGlia , per affeuo - argomento, per senna, sapere (c).
80 A voi e manifesta, e per l' esperienza che gia in voi stessi ne

aveste, e molto pill pe~che la vedete in Dio. VENTURI.

81 Diversamente son pennuti in ali, non volano del pari, la brama
cioe stendesi ove non arriva il sapere.

83 84· E perC> non rinGrazio Se non col euore, e per essere in que
sta disuguaglianza , per non sapermi esprimere ugualmeole all' affetto • rio
grazio solamente col cuore, e non can espresso parlare, - alia pa
terna festa , della (d) amorosa festa che mi fai , come se mi f08si padre.

85 86 8~ Supplieo io a te. Supplicare a chi che sia e cosu'uzione
Latina . Tibullo nella '}. elegia dell. libro:

. (a) Della particella ptr al senso d'in vedi Cin. Partie. 195 IS. (b) Veo

di 'I Pro,p. 4e'verbi ltaliani Del verbo essere n. 3. (e) C051 aDche Inf. XUI 55
e seg. Che clove l'argomento della mente S' aBciun{fe al mal volue. Cd) Del
la p8l'tieella a per di vedi '1 Cinon. Partie. I. 15, e iii esempj ch' ivi ar
I"eea di cotale sostituzione possooo valere aoche per Ie particclJe alla e della,
c:he allro Don .0110 Ie BQn i medesimi seglli a e eli arlicolati. .



CAN TO xv.
88 0 fronda mia, in che io compiacernmi ,

Pure aspettando , io fui la tua radice;
Cotal principio, rispondendo, femmi.

91 Poscia mi disse: quel, da cui si dice
Tua cognazione, e che cent' anni e piue
Girato ha 'I monte in la prima cornice,

94 Mio figlio fu e tuo bisavo fue:

Arida nee pluvio supplieat herba Joyi. VOLPI.

Yi'l.ro topazio. in vece di viva luee , ponendo per metonimia iI topuio.
gemma Iucida J per la luce stessa. - questa gioja preziosa ingemmi ,
questa preziosn croce adomi ---- del tuo nome sazio. cODsapevole del
bramato tuo nome .

88 89 0 fronda mia ee. Per rapporto agH alberi gfnealogici appella
Caeciaguida se stesso 1'adiee, perocche trisavolo di Dante, e 'I pronipote
Dante appella {ronda. Del compiacersi anche aspettando, vedi cio ch' ~
avvertito al 6,'ato digiuno del verso 49'

91 al 94 Quel. da cui si dice Tua cognazione, colui dal qnale la
tua schiatta ha preso il cognome di Alighieri - che cent' anni e piue
sirato ee. : iI qURle, da quando ~ morto fino al presente, gis eento e
pin Bnlli (a) ha' passati girando co'superbi nella prima cornice J nel pri
mo cerchio del monte del Purgatorio.

Per qual moth'o ponga Dante questo suo bisavo AHghieri essere per
tanto tempo stato in Purgatorio a purgar la superbill , e lIifficile il saper
10, dice I' Antore delle Memorie 'per la vita di )Jante (b), ed agg'inn
ge in generale che il Poeta nella sua divina Commedia serisse molte
cose, delle quali difficile impresfS sa,.ebhe il rieercarne Ie cagioni .
Forse pero a seppe Dante che fosse di falto questo suo antenato uomR
superbo ; a volle cosl rifondere nel primo del suo cognome l' origiDe di
quell. superbia, della quale accusa egli se stesliO. giulllO Del girone se
condo' del Purgatorio (dove purgansi gl'invidiosi); diceDdo di temere as
lBi pin d' euere per 8uperbia punito che per invidia:

(a) L' aulore deJle MtmoTie per In l,ila di DlJnle §. 4 per alruni mo
DDmeoti, nr' quali .i fa quello Alighirri euere .Ialo "iveule nel 1201 , .oli
doe 99 anni prima del 23ctl. ( aono., rome (rnlo ,0)Je .i e ani.ato, del
mi.terio.o ,iag gio) indure.i a rredere rhe Danle in quulo ralrolo, in cui
'Dppone morlo Alighieri anteriormenle al mede.imo viaggio celll' QlIlIi e pi" •
DOD foul' moho e.atlo. Lo .baglio .arehbe. ,.di poro. I .asgi pero del ri
goro.o ralcolare che De dil il poela Dostto alll'ove speno, e segnalamente
inlorn 0 al tempo del nascimento di Cacciaguida padre del medeiimo Alighie
ri (vedi 'I canlo seg. 34 e .egg. ) mi fanno dubilare che J. maneanu di
e,atlezza foue d' allri piuttotto che del Poela. (b) hi. -

Tom. III. H h
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DEL PARADISO

Ben 51 convlen che la lunga fatica
Tu gli raccorci con l' opere tue.

Fiorenza dentro dalla cercbia antica, ,
Ond' ella toglie ancora e terza e nona ,
Si stava in pace sobria c pudica.

Non avea calcnella, non corona,
Non donne contigiate, non cilltura
Che fosse a veder piu che la persona.

TroPPa c piu la paura, ond' e sospesa
L' anl'ma mia, del tormento di solto :
CluJ gia 10 'neareo di laggilJ. TIIi pesa (a).

Ma e perche poi Del Purgatorio, e Del girone medesimo, do~e ]a
superbia si purga, riconobbe Dante tutt' altri , e non l' antenato suo Ali
ghieri 7 Sembrllmi la ragione di questo pili difficile a trovarsi che dell' aI
tro fauo, Sarebbe forse ( ~ia che siamo 8 conghietture ) stato i1 mOlivo
per cosl schivare di farsi da Alighieri in Purgatorio dare quel1a contezza
della propria schiatta, che ~oleva gli si desse in Paradiso da Cacciaguida?

95 Lunf:a fatiea, di portar sopra della testa quell' enorme peso, che
fa in quel girone del PurgatOlio camminare i superbi colla testa bassa .

96 Con I' O,Jere tue, con Ie tuc meritone opere fltte in sufFragio di lui.
97 98 Dentro dalla cerehia antica, dentro Ie prime (piu ristrette,

inteDde) sue mura - Ond' ella toglie ancora e terza e nona, cioo,
in mezzo ana qual cerchia aDtica (chiosa il Daniello, e seguito dal Ven
turi ), siccome vediamo easer in Padova, ed in altre dua circondate da
due man di mura, ~ Ia torre che suona Ie ore. il palagiodel Podesta,
e ]a piazza. Divif'ne perO quest' a~giunto Ond' ella togUe ec. , pin sign~6

cante inteso che dalla stessa antica ct>rchia to.~liesse, ricevesse , udisse,
Fiorenza Ie ore. Snlle mura vecchie di Fiorenza ( dice i1 camento della
Nidobeatina , e conferma anche i1 Vellutello) vi ~ una chiesa chiamata
Badia. 13 quale chiesa .mona tena, e nona , e altre ore , aUe quali Ii
laVOl"anti delle arti entrano ed escono dal lavorlo.

100 101 10'1 Non a'l'ea, essa Fiorenzll. - catt>nella, non corona.
Non drmnt' cOlltitdate ec. Parlando qui 'I Paeta. com' P facile 10 scor
~ere , di donneschi ornamenti, catenelle, carone, e cinture; ed in vece
di rontilrie, dicendo donne conti~iate, d1l. , sembra , a divitlere che Ie
contig-ie fossero dapprima de' maschi, e che in allora solamcnte rendute
si fossero comuni anche aIle femmine; come ll.ppunto succede in oggi del
cappello. In cotale supposizione certameDte non poteva Dante con venta
dire, che ai tempi di Cacciaguida non fossero in Fiorenza contigie, rna

(a) Purg. XIII 136 e segg.
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103 Non faceva nascendo ancor paura

La figlia al padre, che il tempo e la dote
Non fugglan quinci e qllindi la rnisura •

I 06 Non avea case di famiglia vote;
Non v' era giunto ancor Sardanapalo
A mostrar cio che 'n camera si puote.

109 Non era vinto ancora :M:ontemalo
Dal vostro UcceUatoioche, com' e vinto
Nel montar su, cosl sara nel calo.

hensl che non. vi {ossero donne contigiaie. Contisie (insegna il Bn
ti rifento nel Vocab. della Cr. a tal voce) si ehiamano ealze solate eol
cuoio, stampate intorno al pie - Che fosse a veder piil. ehe la per
sona , che allettasse a gnardare piu aneora, che non allettava l' istessa
persona.

Auferimur culm, (Jt!"l1'Iis J auroque teguntur
. Omnia : pars minima est ipsa puella sui.

Ovid. de Remed. amor. VEl'I'TUll.1 •

103 104 105 Non laceva naseendo ee.: non era giunto aneOfa quel
tempo in cui una figlia nascendo facesse paura al padre come oggidl Ia
fa ; imperocche non fllggivano, non si a])ontanavano aUora dalla giusta
misnra quinei e quindi, in contrarie parti, il tempo e la dote, il tem
po, cioe di maritarsi J scostandosi dalla giusta misnra coIl' antieipare iJ ma
trimonio in anni troppo verdi; e la dote , dal giusto scostandosi con l' ec
cesso .

106 Non avea case di famiglia vote, per Ie crudeli razioni e guerre
civili , com' avea al tempo del Poeta ... A questa interpretazione del P.
L. benehe sia Ia piu ricevuta daUa maggior parte degli Espositori sembra
doversi preferire I' opinione del POSTIL. CAS. il quale sn Ie parole case vote
nota: idest vacum habitatoribus J hoc est superflua:., ut sunt hodie Pa
latia ad pompam, et superhiam. DeUo stesso sentimento si mostra Ben
venuto da ImoJa con avvertirci ebe ne' tempi, de' quali parIa Caceiagui
da, Firenze era pili abitata che non fu quando viveva 10 stesso'" ~aecia

guida; Quindi sembra chiaro volerci Dante indicare, ebe Ie case divenu
te troppo. vaste per il Jusso non si riempivano daUa famigJia. N. E.

'10? 108 Non v'era giunto ee.: prende Sardanapalo, l'ultimo Re
degli Assin , uomo libidinosissimo (a), per tipo della studiata lihidine .

109 110 1 1 I Non era vinto ancora ec. Montemalo appellavasi ai

(a) Vedi, tra gJi ahri , Giustino Hist. Jib. 1 cap. 3.

Hh~

,
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tempi di Dante il mOnte a Rom'l contiguo detto o~gi M'JIZlem1rio (a) .
... (Mons immi,,,ens Roma! nota aneora il POSLIL. CA.s. alIa parola Monte
malo N. E. ): E dovette la via che da Viterbo conduce a Roma per Mon
temario ( la quale in oggi per la sua montuosita non si suole fare che
nel caso d' escrescenza del Tevere, che impedisca il passo per Ponte Mol
Ie) essere al tempo di .Dante stata la piu. battuta , e forse l' uniea (h) :
ed essendo Montemario II luogo at quale giuguendo da Vitcrbo il viaggia
tore vedesi sehierata sott' oeehio la sottoposta Roma. siecome ~ il mon
te Uccellatoio • al quale pervcnendo da Bologna i1 viaggilltore "edesi
sott' oeehio sehierata Fiorenza. prende Dante percio. essi due punti di
veduta per Ie medesime dette due cittil; ed in vece di dire, che non era
ancor vinta Roma in magni6cenza di fabbriche da Fiorenza, dice che non
era ancor Montemalo viRto dall'lJccellatoio .

Che poi Fiorenza potesse 111 temflO di Dante superare in fabbrich e
Roma, come Dante qui suppone. facilmente crederassi da chi osservera
che totte quasi Ie grandiose fabbriche di Roma ( tolti i pocbi avvanzi
de~li antichi Romani ) non contano magl;ior tempo di due 0 tre seeoli •
.. II Postill. del COD. Glembtm-ie ecco come l'intende chiosando Mon
te Malo: Locus unde primo Roma videtur. in CIl;US simi/itudinem est
il" comitatu Florentiae I(JCILS. qui dicitur Uceellatojus turribus • et mdi
jiciis munit,~ per sU,rJerbiam Florentinorum, ut vincertmt Montem ma
lum Ramie quando ~rat bent! munitus. nunc vera taUs locus est diru-
tus, et sic psset ille Florential: Che sui nostro Monte Mario sorgessero
una volta fabhriche cospicue ~ova il supporlo dalJe rovine di UDa Chie
sa a tre navate ornata di antichis!lime pitture , fondata eome 10 tradizion
vuoJe , nel luo~o in cni IUlnarve Ia Croce all' Imperator Costllntioo; e dal
Ie memorie Jasciateci dal Platina. dal Ciacconio. e dal Baronio. di esser
si ci~ riposato 8U quel monte I'Imp. Enrico IV. 0 V. come altri voglio
no. alloreh~ venne in Roma sotto Pasquale II. E da notarsi ,,1 bell' 00

po. chI' per quanto fosse la nostra Roma povera di grandi EUi6zj a tem
pi di Dante. non ostllDte dall' eminenza di queJ luogo in isceoa nOll tan
to misen presentar"i dovea il prospetto dena Vaticana BasiJicn e dei Pon
ti6ci Palazzi. Vatieano e Lateranense • senza parlar di tanti e tantl tempi J

~andi e ma~i6ci per que' tempi. Oltre di ehe iJ (amoso OspedaJe di S.
Spirito da Innocenzo Ill. fabricato, e I' altiera Torre de' Conti dal me-

(a) Co.l ne fanno Cede tutte Ie antiche earle de' poderi IU di quel monte
situali, come per ca.;ion d' e,empio , il Caltlllrl£m Y;llearum nell' archivio
dell'insi/{ne Capitolo di s. Pietro in Valicano pag. 3 I!) , ed i1 libro 2 degl'
ISlrumenti di Francesco Spina, pur nel mede.imo arehivio page 39 A eotai
fonti m' e cnnyenuto ricorrere per accertarmi di una notizia che il Nardini,
i! quant' altri Ye~~o descrittori di Roma , parl.ndo di MODtemario edell' ori
gine di oua appellazione, mOltrann di nere ignorato. (b) 11 Nardini ed aI
tri descriltnri di Roma dieooo riedificato Ponte Molle da Nieco1O V. Chi la
r.he fino dai tempi di Dante nOD Ii trovasse quel ponte in rllina, e cbe per
cib nIln rim:lDeue .hra via d. Viterbo aRoma ehe quell. che Pal" per
MODlemario ?



CAN T 0 XV.

112 Bellincion Berti vid'io andar cinto
Di cuoio e d' 0550, e venir daUo specchio
La donn.a 'sua senza 'I viso dipinto :

I 15 E vidi quel di Nerli e quel del Vecchio
Esser contenti alIa pelle scoverta, ("
E Ie sue donne al fuso ed al pennecchio:

118 0 fortunate! e ciascuna era certa
Della sua sepoltura, ed ancor nulla
Era per Francia nel letto deserta."

desimo innalzata, e il gran Pallnzo di Onorio IV. sull' Aventino , e Ie
sllburbane Basiliche di S. Paolo, S. Lorenzo ed altre parecchie mentre con
servaVAno gli avanzi delle antiche bellezze, prenunciavano Ie future no
stre magni6cenze. N. E.

Che com' e vinto Nel mon.tar su , cosi sara nel calo . Per eagio
De delle civili guerre predice che, siccome I' Uccellat9io, eire Fiorenza ,
montando in su, correndo all' ingrandimento, vinse Montemalo, Roma ,
cosl vincera anche correndo pili. presto all' ingili., correndo eire alIa rovina .

Del modo final mente d' aggiustarsi nel verso la parola Uccellatoio,
vedi quant' e delta Inf. VI. 79.

I f2 113 1 14 Bellincion Berti , della nobile Fiorentina famiglia de'RIl
vignani, padre deUa {amasa Gualdrada diconlo gli espositori. Vedi Inf.
XVI. 37' - cinto Di cuoio e d'osso, d' una casacca di cuoio , co'bot
toni d' 0850, chiosa it Venturi; ma meglio chioserem col Landino , colla
cintura di cuoio con la fihbia d' 0550 - senza 'I visa dipinto, senza
belletto in volta.

115 116 Quel di Nerli, e quel del Vecellio: dee intendersi istessa
mente come se delta avesse, ciascun individuo de' ricchi e nobill Fio
rentini casati Nerli e del Vecchio. - alia pelle scoverta. Per que
sta pelle scoverta chi degli espositori intende una pelle liscia senza pe
10 (a) , e chi una pelle. senzll copritura, di panno, 0 d' altro drap
po (h): ma io piU<1tosto che di pelo, panno, 0 d' aItro drappo • la in
tenderei senza copertura di ricamo, 0 di gallone . Ad ogni modo pero
sembra , che il parlar del Poeta 5upponga essere stato a que' tempi mol-'
to in uso il 'festir di pelle.

1 I'J Pelwecclaio, si appella ciascuno di que' manipoli ne' quali prepa
rasi partito il lino da mettel'si su la rocea .

118 119 130 Ciascuna era certa ec. : certa di morire, e di easel'
sepolta nella sua patria, sema timore degli esigli ehe eraoo ai tempi di

(a) COil '1 Landino, e 'I Volpi. (b) Coal '1 VelIutelIo, Daniello, e
Venturi.
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12 I L' nna vCo,;iaya a studio della cuBa,
E consolando usava l' idioma
Che pria Ii padri e Ie :Madri trastulla:

124 L' altra traendo alIa rocca Ia chioma
Favoleggiava con Ia suc\ famiglia
De' Troiani, e di Fiesole, e di Ronia.

127 Saria tenuta allor tal maraviglia
Una Cianghella, un Lapo Salterello,
Qual or saria Cincinnato, e Corniglia.

130 A cosl riposato, a cosl bello
Viver di cittadini, ~ cosl £ida

Dante cos1 frequenti, cacciando ]a parte prepotente Ie famiglie intiere
den' altra . VENTURI. - nulla era per. Francia nel letto deserta :
nessuna donna era abbandonata dal marito chc andasse a mercantare JD

Francia: deserta , voce Latina lasciata in abbandono. VENTURI •

1 ~ 1 A studio della culla , al governo del bambino nella culla .
122 123 E consolando usava ec. : e per consolare il piangente pargo

letto parlava lui a quel modo, che parlano essi bambini, e parlando ral
legrano i loro genitori.

124 Traendo alia rocca La chioma: vaga perifrasi, ch' esprime gen
tilmente il 6.lare. VENTURI.

125 126 Favoleggiava ec.: discorreva colla famiglia sua delle favolose
antichita di Troia, di Fiesole ( citta antica vicina a Firenze, daUa di
struzion della quale ebbe Fiorenza principio ) (a), e di Roma .

127 128 129 Sada tenuta allol' ec. It il sentimento ch' era a quei
tempi s1 universale negli uomini la bondl de' costumi, cbe avrebbero uo
mini scostumati cagionata tanta ammirazione , qnanta poscia nell' universa
Ie depravamento apportata avrebbero ammi.razione Domini probi,
Cianghella, donna Fiorentina della nobil famiglia di. quelli della Tosa.
maritata in Imola a Lito degli Alidosi; donna molto lasciva, la quale
rimasa vedova, meno una vita sommamente dissoluta . Lapo Salterello ,
Giurisconsulto Fiorentino, molto litigioso e maledico, e avversario del no
stro pocta ... Oltre Ie qualita indicate di SaLtarello il POSTIL. CAs. un'al
tra ce ne aggiunge , che fa piu spicc;:are I' opposizione tra lui e Cincinna
to : Iste Lapus Saltar'ellus Judex de Saltcrcllis fuit complor sua! C011lOl

quemadmodum Cincinnatus pOl'lahat incompttU11 . N. E. Cincinnato (Quin
zio ) Dittatore de'Romani , uomo di gran virtu, e moderazione, cosl no
minato dalla chioma rabbuffata. Corniglia, 0 Cornelia, 6.gliuola di Sci-

(a) Vcdi Gio. Y ill .. ui ('ron. lib. 1 cap. 3S.
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CAN T 0 XV.

Cittadinanza , a cosi dolce ostello,
1~3 Maria mi die, chiamata in alte grida;

E nell' antieo vostro Batisteo
Insieme fui cristiano e Cacc~aguida.

136 :Morollto fu mio f!'ate , ed Eliseo :
Mia donna venne a me di Val di PatIo,
E quindi '1 soprannome tllO si feo.

139 Poi seguitai 10 'mperador Currado,
Ed el mi cinse della sua milizia ,
Tanto per bene oprar gli venni a grado .

I!~2 Dielro gli andat incontl'o alia nequizia

pione Africano il maggiore, e madre de'due Gracchi, uceisi per Ie sedi
zioni, donna prudentissima ed eloquente . VOLPI .

13~ Ostello,' albergo, magione . VOLPI.
133 Maria mi di~, chiamata Be.: la Vergine Maria invocata da mia

madre ne' dolori del parto. Cosl ( dice i1 Venturi) era il pia costume
di quei tempi, e perC> nella caotica del Purgatorio al canto xx. v. 19.

E ,Jer ventura udJ , dolce Maria ,
Dinanzi a noi chiamar cos! nel pianto,
Co"i~ fa. donna che 'n partorir sia.

134 Antico vostro Balisteo: di questo BatistOO vedi cia ch' e detto
Inf. XIX. 17. e segg.

135 Insieme fui cristiano e Cacciaguida: perocch~ nell' atto di bat
tezzare s'impone anche il no~e.

136 Moron to fu mio frate, ed Eliseo : di questi due fratelli di Cac
ciaguida vedi , Be vuoi , Ie ulteriori notizie che procura di ripescare I' au
lore delle lrlemorie per la vita di Dante (a) .

137 138 Mia donna venne ec. Essendo il soprannome di Dante Ali
ghieri. intendesi che fosse la donna (Ia moglie) di Cacciaguida una
Alighieri. Per la Val di Pado poi, onde la dice venuta , chi vuole in
lesa Ferrara, chi Parma (b), e chi Verona (c) . Oltre pero che per Fer
rara favorisce l' autorita del Boccaccio, anche alIa situazione del Ferra
rese s' adatta I' appellazione di Yal di Pado (di Po) meglio che al Par
migiano, 0 81 Veronese.

139 Currado. Currado III. Imperadore .che guerreggio contro i Tur
chi. VENTURI.

140 Mi cinse della sua milizia, m' adorno del titolo di cavalIeria .
Ammirat. 1st. I. 1. VENTURI.

(a) §. 3 e 4. (b) Vedi Ie precit. Memorie per La vita eli Dante, ivi.
(c) Vedi la Serie d'&/leddotti numero 11. sfampala in Verona nel1786. cap. u.
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Di quella legge, il cui popolo usurpa
Per coJpa del pastor vostra giustizia.

145 Quivi fu'io da quella gente tU1'pa
DisviJuppato daJ mondo fallace,
Il cui amor molt' anime deturpa,

E venDi dal martirio a questa pace.

143 144 Quella legge, MaomettanB - il eui popolo, intendi se
guace - usurpa per colpa Be.: per colpa del poco zelo e dappocag
gine del Papa, usurpa i luoghi di Terra Santa, che di giustizia sono
vostri, eioe dei Cristiani. VENTURI.

145 Turpa, turpe, disonesta; in rima. VO~PI •

146 Disvilllppato ee, : ~ 10 spirito di Cacciaguida che parla; c per la
morte del corpo sciogliesi 10 spirito, e separasi dal Mondo.

148 Dal martirio: cosi 10 canonizza per eccesso di pieta; per altro
non ~ Martire chi colI' armi alIa mnno si difende daUa morte, anzi c)
ucciso, 'mentre pur' egli fa ogni sforzo di prevenire l' uccisore; e in oltre
non c) martire chi rimanc ucciso nell' assalire, bench~ giustamente, un in
giusto pos8essore. il quale non per altro che per difendere il suo, quan
tunque ingiusto possesso uecide I' assalitore; perchc) conforme I' assioma ,
!r[artyrem non facit poena, sed causa. VENTURI.

Ma , sebbene non sia Martire chiunque muore coll' armi alia mana
prese per discacciare un ingiusto possessore di cosa temporale, massime
per proprio utile, martire pero puo dirsi chi muore colI' armi alIa mana
prese per solo nmore verso Gesu Cristo, per sottrarre al vilipendio cd alla
profanaziooe i luoghi da Gesu Cristo santi6cati. E di tanto ne assicura
l' assioma stesso: Martyrem non facit poena, sed caUSa.

Fine del canto decimoq'mnto .

..

. ,



CANTO XVI.

---
ARGOMENTO

Racconta Cacciaguicla quai fossero i suoi antichi pro~nitori; in che
tempo esli nacque; e quanta fosse ne' suoi tempi popolata la citttl di
Fiorenza; e delle pi" nobili famiglie di essa.

I

4

7

10

o poca nostra nobiltil di sangue,
Se gloriar di te la gente fai
Quaggiu dove l' afl'etto nostro langue,

Mirabil cosa non mi sara mai :
Che la dove appetito non si torce,
Dico nel cielo, io me ne gloriai.

Ben se'tu manto che tosto raccorce
81 che, se non s' appon di die in die,
Lo tempo va dintorno can Ie force.

Dal voi che prima Roma sofl'erle,

1 al 6 0 poca nostra nobilta ec. 0 nobiltll. di sangue, aneora che
tn sia picciola cosa, io non mi maraviglierO mai, se fai cbe la gente di
Ie si vanti e glorii quA. gin, dove l' afl"etto nostro langue, ~ infermo a
frale; poicb~ nel cielo, ove ~ sana e fermo, e dove sempre alia ragione
obhedisce I' Ilppetito, io mi gloriai di te. DA.NIELLO.

7 8 9 Ben se' tu manto, che ec. Prosiegue l' apostrofe alla nobU....
llte8sa e paragonandola ad un manto, veste talare, dice cbe , siccome co
tal veste colI' uso rodesi uella inferior parte continuamente ed accorciasi.
cosl va il tempo continuamente impicciolendo, oscurando la nobilt~, subi
to ebe si Isscia di accrescerla di cbiare gesta - Raccorce per raccorci
(da raccorciare, nel passivo signi6eato di abbreviarsi) antitesi in grazia
della rima - Di die in die, per di dJ in dl. Die per dl, usato
dagli antiehi eomunemente (insegna il Vocabolario della Crusea) per is
cbifar la durezza dell' accento grave, siccome fue, e altri simili - e
Force, per forbice plurale di forhicia, sineope in grazia delJa rima. Attri.
buisce cotale istrumento al distruttore tempo ,corrispondentemente ad avere
paragonata la nobilta al manto: e per e1lissi dice La tempo va dintorno
con Ie force, in veee di dire va con Ie force accorciando dintorno.

10 al 15 Dal voi ec. Prima di narrarci '1 Poeta Ia preghier. che feee

Tom. III. Ii
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In che 1a sua famig1ia men pcrsevra,
Ricominciaron Ie parole ~ie:

13 Onde Beatrice ch' era un poco scevra,
Ridendo , parve quella che tossio

.Al primo falIo scritto di Genevra.

a' Cacciaguida conosciuto suo trisavolo, ne vuole accennata la cagione per
cui egli solamente in -essa prima preghiera adoprasse in segno di rispetto
jJ pronome voi in vece del tu , e di poi in altra preghiera (nel seguente
canto vel'S, 13. e segg. ) ritornisi al tu: e dee intendersi T che da tale
incominciata ceri.monia di parlare si rimove.sse per esserne stato da Beauice
deriso. Siccome poi, per dinotare che quel suo colloquio con Cacciagui
da niente alIa teologia appal'teneva, pone che trovassesi in tanto Beatrice
da essi 101'0 un poco scevra, alquanto discosta (a), viene quindi cotal
deridere di Beatrice a ricordare al Poeta il tossire col quale' narrasi Ilel
libro della Tavola rotoJilda (b) che la cameri.era della reioa Ginevra pur
di lontano udisse e deridesse il primo fallo di essa Ginevra, che fu il
lasciarsi da Lancillotto baciare.

Intendendo il Venturi col VelluteHo malamente, che ridesse Beatrice
per animal' Dante a prosesuire con sicurezza a far dimande al suo trisa':"
volo , e che la cameriera di GineHa tossisse per allimare la padrooa alIa
dissolutezza; riprende conseguentemente come irragionevole la predetla
mutazione di pronomi, ed appella la simiIitudine di quella che t05510 si
militudine sverf5of5nata.

Dal voi , che prima Roma sc!fferie, che Roma prima d' ogni aItra
citta sc!fferi, comporto detto. La comune de' comentatori intende che il
!Joi in vece del tll incominciasse Roma ad usare con Giulio Cesare quan
do si fecc- Dittatore perpetuo, e De adduce in prova que' due 'Vern di
Lucano nel quinto della Farsaglia risguardanti esso Giulio

Namque omnes voces per quas iam tempore tanto
Mentimur dominis, haec primum reperit aetas.

Non trovando pero noi che Cicerone ad altri, che con Cesare Dit
tatore parlaron, usassero cotal plurale formula, resta che Ie voci adnla
trici da Lucano intese sieno queUe, che ei espone il Farnabio, ci~ il
Divlts semper AUfJUstus, Pater Patriae, Fundator quietis, e simili;
e chc il vai in luogo del tu incominciasse in pin bassi tempi, dal par
lare gl'lmperatori e Papi nelle constituzioni 101'0 con que'termini di molti
tudine, noi, nostro ee. a fine forse d' accennare intervenuto a quanto
I;lahilivasi neI consiglio de' savj .

(a) Cos1 signifiea scevero, di eui sc.vro e sincope. Vedi 'I Vocabolario
della Crusea. (b) Pone (diee iI Landino') simililudifle, elJe quel riso, di
Beatrice, fu coli cenno a lui, come a Ginevra nel S/IO primo faUo il 101Si
re della compagna ma, come prolissamentt: ~ scritto lid /a'/)ololo e non mol
to degante li~ro della Tavola Rotonda.
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16 10 comiuCIal: Voi siete '1 padre mio:
Voi mi date a parlar tutta baldezza :
Voi mi )evate SI ch' io son piu ch' io :

19 Per tanti rivi s' empie d' allegrezza
La mente mia che di se fa letizia,
Perche puo sostener che non si spezza ~

22 Ditemi dunque, cara mia primizia,
Quai furo i vostri antichi e quai fur gli aum
Che sisegnaro in vostra puerizia?

25 Ditemi dell' ovil di san Giovanni,
.Quant' era aHora e chi eran Ie genti
Tra esso degne di piu alti scanni?

28 Come s' avviva allo spirar de' venti
Carbone in £iamma, cosi vidi quella
Luce risplendere a' miei bland.imenti :

31 E come agli occhi miei si fe pill bella,

!l51

In ehe la sua famiglia men persevra: nel qual costume di ado
prare il yoi in vece del tu, la Romana famiglia, la Romana gente menD
delle altre nazioni perseYra. persiste. II Landino. che scrisse prima
del '1500. chiosa Quasi tlllte Ie nazioni dieono voi a uno • fuor ehe ;,
Romani. ehe dieono tu a ogni uomo. Come eioo fanno oggi i Napoli
tani eonvien cbe facessero anche i Romani al tempo del Poeta e del Lan
dino.

20 21 Che di se fa letizia. Perehe ee. che si rallegra di se mcde
sima. che passa tanta letizia contenere senza spezzarsi ( a guisa di sac
co in oui troppa roba vi si sforzi dentro) Bent,a rimanerne oppressa'.

2~ 24 Quai .Juro i vostri antichi Iegge la Nidobeatina. cd altre an
tiebe edizioni (a). ove quella degli Accademici della CrusC8 e Ie seguaci
leggono Quai son eli vostri ee. ~ cia pero ehe siegue, ed uniforme
mente tutte l' edizioni leggono. e quai fur gli anni. meglio la prima
lezione si conCa. - e quQi fur (;li anni ee.• e quali anni dell' era
cristiana in ,puerizia vostra Ii eontavano: cosi in vece di quando naseeste.

25 Ovil di san Giovanni. cosi appella Dante la ciua di Fiorenza,
peroccbe ha per suo protettore S. Giovanni Battista. .

30 Blandimenti. parole piacevoli di rispetto, e di lode. VENTURI.

(a) Vedi per esempio queUe di Venezia 1568 e ] 578.

Ii~



DEL PARADISO

Cosl can voce piu dolce e soave,
Ma non can questa moderna favella,

3/.. Dissemi: da quel dl che fu delta Ave
AI parto in che mia madre, ch' e or sallta ,
S' allevio di me and' era grave,

37 Al suo Leon cinquecento cinquanta
E trenta fiate venne questa fnoco·
A rin6.ammarsi satta Ia sua pianta.

33 Non eon questa moderna favella. Spiega it VellutelIo, non con
favella mortale e umana, ma con angelica e divina. Meglio i1 Daniello,
non con questo parlar Fiorentino di oggi, rna in lingua Latina, come
usavasi a quei tempi di Cacciaguida tra Ie persone meoQrozze in cose di
momento; che cosl si raccoglie da quelIe parole, 0, sanguis meus ee. (a).
VEN'rURl. .

34 al 39 Da quel dJ ee. dal giorno in- cui dan' Arcangelo Gabriele Cu
delto Ave a Maria Vergiue , dal giomo cio~ dell' Incamazione del divin
Verbo, al giorno di quel parto in cui Ia madre mia, che ora ~ in Para
diso, s',alleggerl di me, di cui era gravida, questa f~oco, questo pinne
ta di Marte, in cui mi vedi , venne einquecemo cinquanta e trenta
fiate, cinquecento ottanta volte , al suo Leone, alIa costeUazione del
Leone suo domicilio (b), a rinfiammnrsi, a riaccendersi, souo la sua
pianta; il singolare pe'l pIllrale, per satta Is sue piante, sotto i suoi
piedi, sotto di lui.

Per un meno esalto computo del tempo, che mette la stella di Mar
te a compiere i1 suo giro periodico, raHirono quanti mai antichi e moder
ni posero mano a questo passo.

Tutti i vecchi comentatori, leggendo cinquecento cinquanta e trenta
~ate, e computando il tempo periodico di Marte aoni due, facero nato
Caccillguida del 1 160. non badando a cio, che Caceiaguida medesimo nel
precedente canto (c) dice, di aver militato sotto l'lmperator Currado
contro ai Turchi; 0 non anertendo che tale fll ClIrrado III. il qua
Ie, come testimonia Ottone di Frisinga, di lui uterino CratelIo ,morl
nel 1152. (tl), 0, come tutti i cronichisti accordano, ·prima c.ertamente
del 1160.

Solo ad un tale sconcerto avvertl I' autore dell' antieo comento divoI
,ato lotto i1 nome di Pietro figJiuolo del nostro Poeta (t:): rna eoncios-

(a) Canto preeedente tJ. 28 e segg. (11) Tale asset'ilconlo j) VeUute))o ,
ed iI Volpi. (e) Verso 139 e legg. (d) Cronologia Jib. 7 cap. ultimo •
• (e) Parlo COD tale riserba per non mi opporre all' autore della Serie tli
4neJdotti Dum. II. slampati in Verona nel 1786 che preteude Don elSer Pie
.ro figJiuol di Dallte I' aalore J di quel comenlo.
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/

siaebe riputasse aneh' egli di due anni il giro periodieo di Marte , nOll
trovo altro scampo se non di affermare, ebe fosse nelle riferite parole in
corso sbaglio, e serino trenta in luogo di tre.

n pensiero pero di questo antico comentatore 0 non ai divolgasse,
o non (osse tenuto per buono, non fu da veruno degli antichi seguita
to . I primi a seguirlo furono gli Accademiei della Crusea ndla correzio
ne cbe fecero di questo Poema; e pretesero col mutare il trenta in tre
di provedere non solo alIa storia, ma anche al verso . Ecco la loro postil
la : Prima leggeva lrenta fiate. 11 verso ne pativa, e si contraffaceva
aila storia; perciocch~ leggendo trenta, Caecitl6uida verrebbe a esser
prima morto che nato: EpaI' maraviglia, che niuno de' testi stampa
ti, 0 in penna, si sieno accorli di tale errore, trascorso fino a' tempi
del figliuol di Dante; poieM egli nel .~uo comento dice in questo luo
go: Licet reperiatur scriptum corrupte TRlGINTA VICIBVS, ubi debet
dicere TRIBVS VICmVS ec. Dalla naseila di Cristo al tempo che
nacque Cacciaguida, il pianeta di b'/arte era tomato nel segno del
Leone ·553. volte, CM tornando"i Marte quasi ogni due anni una
"alta, Cacciasuida veniva a esser nato intorno al 1106. come si fa ve
risimile, essendo morto intorno al 1147'

La risoluzione degli Accademici fu di poi universalmente abbraccia
ta: e segnatamente dal Volpi, dal Venturi, dall' autore delle memorie per
la Vita diDante (ar. e dal Rosa Morando (6). Solo che a quest' ulti
mo quanto par giusto ehe. mutisi il trenta in tre, altrettanto spiace di
aentirsi dal Venturi ripetere, cbe cio ricbieggasi eziandio aflincbe il ver
110 non ne patisca, facendosi ( come. letto trenta, far deesi) fiate di
due sillabe: e premesso cbe di tale opinione ~ .utore iI Castelvetro nel
la poetica, Esempj, dice , potrei recarne moltissimi d' approvati aallo
ri: ma quqJi contra I' opinione del Castelvetro , e del comentator no
stro (intende il Venturi) si possono addurre piu vigorosi e convinetm
ti di quelli che dalla stessa divin.a Commedia ci son prestati? Se mol
t.e fiate in suI capo mi tomi, si ha nell'I"fer1l0 cant. X:U:ll. vel's. 102.

Ma pria nel petto tre fiate mi diedi. si ha nel Purgatorio canto lX.

'VBrs. II 1. Be.
Or io ardisco di pin , e dico ebe eol trenta non solamente non pa

tisee il verso, ma regge meglio ancbe la storia. Maino signori miei, il
computo fin qui comunemente fauo del periodo di Marte in due anni,
o i,. 9uasi due anni ~ troppo all' ingrosso. Compie Marte il suo perio
dico guo in giomi 686. ore 22. min. 29. (c) • ebe vale a dire buoni 43.
porni meno di due anni: e non Iii dec credere che colui il quale co-

Cal §. 4. (b) Ossen. sopra la pre.ente commerlia • a questo passo.
(e) Co.l Del sacolo Dostro luni gli ash'onomi: cod due secoli prima di

Doi Pier Gregorio S,rncazi, arti, mirnb. lib. 9 cap. 4. E se anche con Vi
truyio ueue Dante credulo compiersi i1 periodo di Marte circi/t!r ,ezcente
.imo oetor/!filllotert;o die (lib. 9 cap. '4 ) , yerrebbe Cacciaguida, con lale
tempo, ripetuto cinq/lt!ce"to c;nql&at&ta t: trt:lIta fiatt!, ad eiser nato circa
iI 1085 anna por congroente. .

...

m
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l~o Gli antichi miei ed io nacqui nel loco,
Dove si truova pria l' ultimo sesto
Da quel che con'e il vostro annual glOco .

t~3 Basti de' miei maggiori udirne questo:
Chi ei si luro, ed onde venner quivi,
Pili e il tacer, che 'I ragionare, onesto.

Jlobbe , cite la ogni anRO a' tempi suoi negletta ccntesima parte di un lli
nel computo del moto Solare, doveva ammontare a segno di fare chc
svernasse , che uscisse luor dell' lnverno, Gennaro ea), dovesse non com
prendere che un eccesso di 43. giorni ripetuto per uu s1 grosso numero',
qual' e quello di cinquecento cinquanta e trenta flate, apportato avreb
be un troppo grande svario d' anni rapporto al nascimento del suo trisa
volo. Moltiplichiam noi adunque giorni 686. ore :a2. min. 2g. (il vera
periodo di Marte) non cinquecento cinqllanta e tre fiate , come si ~

voluto emendare, rna cinqllecento cinquanta e trenta flate, come il Poe
ta scrisse, e da tutti anticamenle si trascrisse , e troverem nato Caccia
guida tra '1 1090. e 91, a tempo di poter militare sotto I'Imperator Cur
rado III. e di poter combattendo premorire ad esso ... Trattandosi qui di
calcolo sopra fisse cagioni instituito, n Sig. Canonico Dionisi (h) si com
piace fuor del suo soli to di dire lodo cd approYo interamente che I'Edl
tore Romano abhia qui rimessa la prisca lezione, t,.aendone la moder
na E tre fiate. La cosa e bella e chiara etc. etc. N. E.

40 41 42 Nacqui nel loco ee. La citta di Fircnze. che ora e divisa
In quartieri, come si spartisce Roma in ,.ioni, anticamente si divideva
in sesti, 0 sestieri (c); e dice Cacciaguida, che nell' ultimo de' sesti ~

che toccavano i corritori del palio nella fesla di S. Giova.nni B:tttista, cioe
nel sesto di porta S. Pietro (d), e lit dove essi corritori facevano i1 pri
mo toccare del medesimo sesto, ivi aveva sua casa .

44 45 Chi ei si furo, ed onde ee. Se per quello che dice Dante In·
ferno xv. 73. e segg.

Faceian le bcslie Fiesolane slrame
Di lor medesme, e non toccltin fa pianta
S alcuna surge ancor nel lor letame,

In cui riviva la sementa santa
Di quei Roman, che vi rimaser quando
Fu latto '[ nidio di malizia tanta.

dee intendersi accennata Ia sua' discendenza da que' Romani che concorsero
a edific:\re cd abitare Fiorenza (e), conviene in tal caso intendere. che
parli qui degJi antenati suoi ne' tempi alla fondazione di Fiorenza poste-

(0) Pal', XXVII 142 e segg. (b) Beliz. cit. tom. 2 p. 301. (e) Memor. per
la 'lJita di Dante §. 3. (d) Le Memorie Hesse, ivi. (e) Vedi Gio. Villani
Cron. lib. 1 cap. 5S.
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l~6 Tutti color, ch' a quel tempo eran IVl

Da portar ~rme tra l\'Iarte e '1 Batis~,

Erano '1 quinto di quei che son vivi:
49 Ma la ~ittadinanza, ch' e or mista

Di Campi e di Certaldo e di Figghine,

riori. Ben :pot~ndo esserc avvenuto che, nell' intervallo di mille e plU
anni , che fu tra' Cacciaguida e la fondazione di Fiorenza, si partissero
gli antenati di lu.i di Fiorenza; e, 'dopo di aver lungamente dimorato al
traTe , e vissuto iguobilmente, tal che di lora si vergognasse Caceiaguida,
ritornassere in Fiorenza, ed in Caeciaguida medesimo si rinobilitassero.
Piu e il tacer:, che 'I ra{;Gionare onesto , legge la Nidobeatina ove tutte
I' altre edizioni leggono Piu 6 tacer, elle ragionar.

46 47 48 lvi, nella cittll di Fiorenza - Do. portar arme, legge
la Nidobeatina con altre edizioDi e pareechi mss. veduti odagli Accademici
della Crusea , ove la comune dell' edizioni Iegge Do. poter arme 
tra Marte e 'I Batista. Firenze (chiosa il Venturi) prima che si cou
vertisse dall'idolatria alIa santa Fede, era spezialmente divota di Marte;
e dopo Ia conversione fu, ed ~ spezialmente divota di S. Giovanni Bat
tista, cui pert'> consecro il tempio medesimo di quell'idolo. Dice dunque
Caeeiaguida, che in tutto quel decorso di tempo, si quando Firenze era
stata pagana, si quando era stata cristiana fino alla sua eta, avea fauo un
quinto di popolo rispetto a queHo , che faeeva a tempo di Dante. Vel
luteUo spi~ga cit'> in modo, eome se fino al tempo di Caeeiaguida de' Fio
rentini parte fossero pagani, e parte cristiani : scioechezza. II P. d' Aqui
no spiega tra Marte e 't Batista, cio~ tra il luogo , dov' era la statua
di Marte si tuata a Ponte Vecchio (sopra Amo) • e 'I Batisterio; ma pa
re che questo spazio compreso tra questi termini non sia da poter capi
re tanto popolo. :Fin qui 'I Venturi. Venendo pert'> quanto asserisce il
P. d' A'Juinoconvalidato daUa storia , la quale insegna che oltr' Arno non
era della citta antica (a), e che il tempio di S. Giovanni Batista (eret
to nel luogo dove esisteva prima il tempio di Marte) (b) ritnane ad
dosso aile mura dell' antica cilia (c) , non pare che Ie parole del Poe
1a tra b'/arte e 'I Batista possanoindicar altro' che appunto il largo di
Firenze tra i detli due limiti : ed 0 la picciolezza cd. ammucchiamento
delle abitazioni , od una estensione lung' Arno, maggiore del detto largo,
pote bastare a quel numero de' cittadini , che non vi sa far capire il Ven
turi - il quinto, la quinta parte - di quei • che son vivi, ioten
di. deutro Ie mora di Firenze al tempo di Dante gia di ,molto ampliate.

50 Campi, Certaldo, e Figghine, luoghi del contado di Firenze.
VZKTURl •

(n) Gio. Villani Croo. lib.4 cap. 13. (b) Gio. Villani Cron. lib. 1 cap. 60.
(c) Borghini Orig. di Fir. pag. 297 della prima edizione e 304 della po.teriore.
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Pura vedeasi nell' ultimo artista.
52 0 quanto fora meglio esser VlClDe

QueUe genIi, ch'io dico, ed al Galluzzo
Ed a Trespiano aver vostro confine,

5') Che averle dentro e sostener 10 puzzo
Del vilIan d' Aguglion, di quel da Signa
Che gia per barattare ha l' occhio aguzzo!

58 Se la gente, ch' al mondo pin traligna,
Non fosse stata' a Cesare noverca,
Ma come madre a suo 6gliuol benigna:

61 Tal fatto e Fiorentino, e cambia e merca,
Che si sarebbe volto a Simifonti
La dove andava l' avolo ana cerca.

6!~ Sariesi Montemurlo ancor de' Conti:

51 Nell' ultlmo artlsta, nn' all' ultimo artlgianello-, llon che nelle fa·
miglie principali . VEnUIlI •

52 III 67 Yicine, in contrapposto..a domestiche. " tonciuadine., e co
me se dicesse : Giacch~ Ia natura vi diede cotali genti solamente vicine,
e non domesticbe , quant' erR meglio aver vostro confine al Galluuo
ed a Trespiano (Iuoghi , dice il Venturi. vicini alla cittl, e prcsso che
su Ie porte), che colla maggior estesa de' confioi incorporarle con voi, e
sostener la puzza del villari d' Aguglion (ch' era messer Baldo d' Agl.l
glione ) , di quel da Signa (che fu Messer Bonifacio da Signa), i qna
Ii , chiosa il Landino, faceano mohe baratterie , vendendo Ie grllZie ed i
beneficj ; e pero dice, ehe gia per harattare ha l' ocehio ~U%Zo .

58 La gente, ch' al mondo piu tralifJna. Siecome Ie danoose muta
zioni , che Dante. per bocca di Cacciaguida , va dicendo avvenute in
Firenze. ehbero origine dalla dissenzione tra i-Pap e gl' Imperatori .•
egli , come Gbibellioo , dando il torto ai Papi • gJi appella la gente cM
al mondo pir'L traligna , pili cioe dal santo soo instituto deg~nera che al
tra qnalunque geote dal propriG rispettivo iostituto.

59 Ncn.'erca, madrign8 ( e voce Latina) , qni fignratamente per con
traria • avversa; come BogHono essere Ie madrigne ai figtiastri. VOLPI •

61 62 63 Tal fatto e FiorentinO ec. till venuto da Simifonte ( ca
stello in Toscana, detto per antitesi in grazia della rima· Simifonti ) 5' ~

accasato in Firenze. e vi esereita cambio • e mercatura • che sarebbesi re
stituito a Simifonte, dove suo avolo vh'eva accattando . Di chi intenda
qui non)o trovo (dice iI Venturi) da sleuno notato.

64 Sariesi jfontemurlo ec. Narra Gio: Villaoi cbe De) 1~07' non po-
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Sarien i Cerchi nel pivier d' Acone ,
E forse in Valdigrieve i Buondelmonti ..

67 Sempre Ia confusion delle persone .
Principio fu del mal della cittade,
Come del corpo il cibo che s' appone .

70 E cieco toro piu avaccio cade .
Che cieco agnello: e molte volte taglia
Piu e meglio una che Ie cinque spade :

73 Se tu riguardi Luni .ed Urbisaglia
Come son ite, e' come se ne vanno
Diretro ad esse Chiusi e Sinigaglia;

tendo i Conti Guidi, padroni del casteJlo di MOitteDuulo • ben diCenderle
.18 Pistoif'si , perocch' era tropJ>O vicino a Pistoia • il venderooo aI comn
ne di Firenze (a) : e. vuole Dmt«: dire che, Be COBle l'Imperatore ata&o
padrone della Toscan8, B'Vrebhe tenuto i Pistoiesi in dovere, H aarebbe·
'lato bisogna ai conti Guidi di vendere Montemw·lo.

65 liarim i Cerchi nel pivier d' Acone. aarebhero i Cerchi restati nel
pivier d' Acone, d' onde BOno venuti 8 F~enze (6) Pi'Viere appellasi il
contenuto della Ki'urisdizion della pieve (c).

66 Yaldi(;rieve, luogo nel Fiorentino, donde venne 18 famiglia dei
Buondelmonti a FireD7.e , e dove vi possedeva 'terre e castella. VENTURI.

67 68 69 Sempre la confusion ec. la ~nfusione delleper'lKllle diver
Ie in costumi fn sempre principio e prima cagione del mal de la Repu.
blica , come 18 contrarietll de' cibi ~ cagion del mal del corpo: onde Egid.
de Regim. Prine. Extraneorum auttm con'Versatio 'coTTllmpit mores ci
'Vium. VELLVTBLLO • Si dee adunque intendere' che per ellisai diea il Poe
ta, Come del corpo &'1 cilJo, chc si appone , in nce di dire, Come del
1IIal del corpo nostro e principio il dissimile ci60 cllt! si unilce, cite
insieme s' iniacca .

70 ~7.1, 72 E cieco toro ec. Previene can queati due paragoni Ia ri
IpOsta cbe da taluno gli si potrebhe fare, che CO)]8 moltiplicitll del po
polo. qualunqne siasi , cresce la fortezza dell. Republica. Dice adunque •
che un cieco taro pe 'I IUO furioso moveni cade piu a'Vaccio, piu pre
sto, che cieco mansueto agnello; e me molte volte una spada taglia pi'
e meglio che Ie cinque spade. ci()~, com' io· intendo. fa molle volte pi'
prodezze un 6010 guerriero. me cinque, che mohi inaieme.

73 74 75 Luni', citta gill capo della Luuig.iana, decaduta a quei tem-

(D) Cron. Jib. 5 Clp. 31. (6) Vedi Cioolcd "oriD tklla benlD UmilitJRII
Je' Cerclli part. 4 cap. 4. ee) Vedi '1 Voeab. della Cr. aUa .oee pit/iue •

Tom. III. K k
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j6 Udir come Ie schiatte si disfanno,
Non ti parra nuova cosa ne forte,
Poscia che Ie cittadi termine hanno.

79 Le vostre cose tutte hanno lor morte
81 come voi; ma celasi in alcuna
Che dura molto, e Ie vite son corte.

82 E come il volger del ciel della Luna .
Cuopre e discuopre i liti senza posa,
Cosi fa di Fiorenza la fortuna:

85 Perche non dee parer mirabil cosa
Cio ch' io diro degli alti Fiorentini,
De' quai Ia fama neI tempo e nascosa .

88 10 vidi gli. Ughi .e vidi i CateIlini,
Filippi, Greci, Ormanni, ed Alherichi
Gill neI calare, illustri cittadini :

'Pi , e in oggi diltrotta . Urbisaglia, castelluccio in oggi della diocesi di
M:lcerata, a quei tempi cittA grande, ma gill disastrata . Son ite, dedi
!lando, e mancando. Chiusi, in oggi picciola citta dello stato di' Si"ua ;
rna anticamente assai nobile e potente. Sinigaglia, picciolll citt~ marit
tima nella spia~giR dell' Adriatico della legazione di Urbino, che in oggi
non ~ cosl in declinazione, com' era a quei tempi. VJ:NTURI.

77 Forte, difficile a credersi. VBl'fTURI.

80 81 Ma eelasi in aleuna ee. ma in alcuna cosa celasi a voi la
mone , perocchc\ Ie vi~ (intendi vostre) sono corte, e quella cosa dura
molto phi di voi.

83 Cuopre e discuopre i liti senza posa, cagionando il f1ulso e riflullo
del mare, fa che i di lui lidi continuamente ora si euoprano di aequa.
ota si dilCuoprano. Segue il Poeta (avvisa 'I Daniello) I' opinione d' Ari
.totele - Cuopre eel iseuopre legge I' edizione della Crusca a difFeren~

za dena Nido'heaiina eden' altre antiche edizioni.
84 .Cos! fa eli Fi'orenza la fortuna: cosi la {ortuna fa continuamente

di Fiorenza, ora ooprendo il di lei 8uolo di cittadini, rendendola abita
ta, ed ora scoprendoglielo con iscemarle gli abitatori.

86 Alti, de'tempi alti. de' primi tempi.
87 De quai la Nidobeatina, Onile l' altre edizioni .
90 rieli i Catellini ee. Gitl nel ealare, ilIustri eittaelini: quando

aneorA stavano in dec1inazione e decadenza , illustri. VENTURI. Ci(\ pero.
che siegue E vidi cos! grandi, come antiehi ee. sembra segnare, che
parll qui non del vedut.o lustro delle IlQminate famigIie, ma dt:l vedut.o
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9 I E vidi COS! grandi come anticbi ,
Con quel della Sannelia quel dell' Area,
E Soldanieri ed Ardinghi e Bostichi.

94 Sovra la porta ch' al presente e carca
Di nuova felloula di tanto peso,
Che tosto 6a giattura della harea,

97 Erano i Ravignani ond' e disceso
11 Conte Guido e ,qualunque del nome
Dell' alto Bellincione ba poscia preso.

100 Quel de la Pressa sapeva gia come '
Regger si vuole, ed avea Galigaio
Dorata i~ casa sua gia l' elsa', e '1 pome.

loro impoverimento; e che con tnsposizion eli parole, in grazia deIJa ri
ma. diea vidi i Catl!llini 'ec. Gid nel calare, illKStri cittadini, in luo
go di dire vidi i. Catellini ec. illwtri citt4dini, Ria ~el caiare', Allor
qnando impoverivano: a diversificazione ci~ di quelli, che soggiunger~

d' aver veduti nobUi del. pari e facoltosi, e nonelimeno estinu poscia
anch' ell8i, e posti in obbHo .

91 9~ 93 E vidi cosl grandi ~c. Costrtlzione. E v.ai con quel della
Sannella quel dell' Arca , e Soldanieri, ed ArdinGlii, e Bostichi cod
grandi come antichi ,mentre glireggiavano in' essi del pan I. ·dovizia e
1.' aptichit~. Della Sannel!a I edell' Arca, cognomi eli famigJie Fioren-
tine, come Soldanieri 'ec. " '.'

94 al 98 Sovra la porta ec. Giovan Villani, che'morl nel
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103 Grande era gia )a colonna del valO,
Sacchetti, Giuochi, Sifanti, e Barucci,
E Galli, e quei ch' arrossan per 10 staio.

106 . Lo ceppo, di che nacquero i Calfucci,
Era gia grande, e gilt· erano tratti
AIle curule Sizii, ed Arrlgucci.

mllta (a) safJ~tI comtt re~r si ",uole, npe'. cotne si dee 80..-erDare
ed avea Galigaio Dorata in Casa sua gia l' ella e '1 pome, intendi, del
la sfulda . Elsa 0 elso appe11asi quel metano intorno al manico ~be guar
da 18 mano, e percio ffU4rdia ancbe dicesi. Pome poi 0 pomo nomasi
quel Pf"ZZO rotondo in cima al Manico, cbe 8e"e di contrappeso: e , come
era cotale indorlltura de'soli cavalieri, vuole Dante dire, cb' erano i Ga-

...diglti ~a cavalieri, gi~ DobiJi. .
103 (;rrznde era ~ia la colonna del ",aio. Divide.i ancora (scrive

Bor~h1ni) n campo den'a~ COD bande, 0 sbarre, 0 listre, ch' eIJe ai
cbia~iQo: e 8' ~ nna sola., e per diritto, alcuni la dicono colonna, {or
se lsegp.endo Dante, cbe cbillmo P~1i la colonna del I'aio (b). Pigli
acrive quest" f:unigJia anche (,:Jio. Villani (c): Billi, diversamente, I' ap
pel1ano Llltldino, Volpi, e Venturi. Questi, dice Laudino al presente .
palSo, sono i Billi • la CNi arme b uno scudo rosso entr01!i wza colon
na di' '/.faio. n Poeta aduaqne la colon7,a del I'aio, la lista moo dipin
18 It pt'!l1e di vaio (d), che portl!lvano i Pi~1i neIJa sna arme, prende per
la famigU•.medesima, eel a lei in vece della ramigli. atribuisce la gran-
dezza. .

104 105 Sacchetti, Giuochi ~c. L' ag~ettivo di srande, detto nel
precedente verso della colonna del I'aio. ridncesi per zeuma di· numero
Mlche ai Sacchetti, Giuochi ec. _ quei CM arrOSJan per 10 staio,
che si arrOSAiscono per la memoria dello ataio da uno de'loro antenati fal
sato rol trtIr~liene una do~a; come IIi ~ detto al canto XlI. del Purgatorio
..,. r oS. Furono castoro al dir del Landino, de' Cbilramontesi. n Daniel
10. se~;to dal Venturi china, Chi dice cM Ctlstoro .foJSt~ro i Tosinglu',
If chi " Chiar"montesi. ~li perc> al v. 114. dice i Tosinghi tra quelli
c:he si (anno ~fJ$.fi stando a consistoro.

106 107 loR 'A cen"", di CM nacquero,' Calfucci ,i Donati, de'
qual; di8t¥!se un' altt'll famiglia delta Calf'ncd ~ L.ll'fbIl'fO. - Aile curu
Ie, intendi Jedie; ei~ (chiou il VellutelIo) a'primi ed a' pili. degni 1IlA-

(a) Vedi Bor~hini Arm~ Mill! Film. Fier. prilRll edis. pa!. 76 edizione mo
dema Bo. (b) Dell' anne tl6lk Fa"•• Fior. della ".ccllia edizione pag. 51
.tell. modema pig. 58. (e) Cron. lib. 12 cap.· 22 ed ahrove. (ll) Co.,
chios. il Vocabolario della Crll•.:. a quest. medesimo passo di Dante recato
all. ~oee vaio.
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log 0 quali io vidi quei che son disfatti
Per lor superbia! e Ie paIle dell' oro
Fiorian Fiorenza in tutti suoi gran Catti.

I 12 CoSl faciim i padri di coloro
Che, sempre che la vostra Chiesa "aca,
Si fanno grassi stando a consistoro .

115 L' oltracotata schiatta, che s' indraca
Dietro a chi fugge, ed a chi mostra 'I dente
Over Ia borsa , COlD' agnel si placa,

ptrati: perehll eurule apprelSo de' Romani erano sedie, De Ie quali nOli
era lecito aedere ge non dittatori, consoli e pretori. .

109 110 111 0 quali, 0 in qual alto grado - quei eM son dis
fatti Per lor sKperbia: intende degli Abati, uomini certo savi , e riputa
ti nel govemo, ma troppo superbi, per quel che' di lor si legge. LANDI

.0 - Ie palle dell' oro: v' i! (chiou il Venturi) chi dice easer questa
I' arme della famiglia nobile degli Abati, che tioriva per azioni gloriose.
(~nche il POSTIL. Glembervie chiou de abatibus). 11 arme perO degli
Ahati, che ci disegna i1 Borghini , non ha paIle; bensi qllella de-' Medici,
e de'Foraboschi (a) .. Benveauto d.a Imola nelsuo Commento a questa pal
lO nomioa Ie famiglie degl'Uberti e dei Lamberti, e fa pero mara'\'iglia
che auche i pin moderniespositori come il Venturi, e l' accuratislimo P.
LOuWardi abbiano trascarato di consultarlo: n POSTIL. Cu. poi per quei
che son disfatti per lor sKperbia! accenna precisamente gli Uberti; e
per quei delle, palle d' oro I i Lamberti notanda illorum de Lamhertis
qui portabant pallas aureas in armatura. N. E. - Fiorian Fioren~

sa, abbellivano, adornava"Do Fiorenza. 11 verbo fiorire a COla! atti'\'o sen
80 troV8si adoprato anche da altri . Vedi'l Vocabolario della Crusca.

1 12 1 13 1 14 Cos! faci~1J; cosl Fiorenza adomavano - i padri, gli
antenati. - coloro, che sempre ehe la ·Be. Questi sana i Visdomini,
T08ioghi, e Cortigiani, i quali tutti son cOBSOrti , e discesi da un mede
simo saogue e priucipio. Sono padroni e fondatori del Vescovado allora,
e di poi Arcivescovado, di Firen~: e pero ogni volta che vaea, sono
ecot\omi e dispensatori, e CJuivi si ragunano a custodia del Juogo, e vi
mangiano e dormono infino a tanto cbe il nuovo Vescovo entri in posses·
RODe. ,LUIDUIO • Signi.6cando consistoro, come spiega il Buli (b), e come
la voce per se medesima fa capire, luoGO dove si sta insieme; giustamen-
te dice Dante, si steasero quegli economi a consist01'o • .

115 al 120 L' oltracotata sehiatta ee. ciol!, la prosuntuoaa, e troppo

ta) DelfArme tklk Film. Fwr. deUa vecchia edia. pag. 56 e 81 e della
moder~ pag.60 e 84. (b) «titato Del Vocab. della Crusea ana voce cons;,(oro.



1 18 'Gill venia Stl, rna di picciola gente,
5i che non piacque ad Ubertin Donato
Che'l suocero il facesse lor parente.

121 Giil era 'I Caponsacco oel mercato
Disceso giiI da Fiesole t e giil era
Buon cittadino Giuda, ed Infimgato •

I 2'~ 10 diro cosa incredibile e vera:
Nel picciol cerchio s' entrava per porta
Che si nomava da quei della Pera .

1 ::! 7 Ciascun, che della bella insegna porta
Del gran Barone, il cui nome e 'I cui pregio
La festa di Tommaso riconforta,

ardita schiatta; onde ancora nel VIII. dell' Inferno. Questa lor tracotanUJ
non 6 nuova (a) VELLUTBLLO iI I CODD. CUT. e Glembervie Ieggono o¥
tracontata N. E. - s'indraca diet1'o a chi fugge, diventa drago per-

-seguitando chi ha paura - ed Cper rna) (b) a chi mostra'l dente 0

vcr La borsa, a chi minacciosamentc rcsiste, od oft're danaro. Questi (di-
- ce il Landino ~ sono Cavicciuli et Adimari, i quali il Poeta danna come

crudeli ; ma viIi ed avari. Era irato a questa famigIia il Poeta, pereM
Boccaccio Adimari occupO i suoi beni poiche fu IDandato in esilio , e aeD1

pre gli fu avversario acerrimo, che non fosse revocato nella patria. 
Gia venia su, gill. veniva aIzandosi - rna di picciola genre, sl· che ec.
Fu ( prosiegue il Landino ) U principio di questa famiglia vilissimo, in
forma che avendo messel" Bellincione maritato una figliuola ad Ubtrtin Do
nnti , . fu molto molesto di poi ad Ubertino, che desse I' altra figlia ad uno
degliAdimari, e 10 facesse suo cognato. .•

121 122 123 Gia era Caponsacco ec. gill in Firenze nel mereato
vecchio abitava b famiglia de' Caponsacchi discesa da Fiesole - Giuda ,
ed Infangati. Giuda Guidi, e la famigIia Infaogati. VBKTURI.

124 125 126 10 diro cosa ec. io diro cosa vera, ma incredibiIe ; e
questa si ~, cbe nel picciol cercbio delle mora di Firenze, prima che Cos
ae accresciuta, a' entrava per porta detta Porta Peruzza da quelli de la
pera, che aono spenti . Volendo inferire, cbe alloraquel popolo era di bln-
ta 8emplicit~, cbe non avea per incob'Veniente che una pubblica e lDaatra
porta de la sua ciua roue denominata da una de le sue private ramiglie.
VZLLUT ELLO •

12'J al 132 Ciascun) che della bella ec. Accennar vuole Ie famiglie

(a) Vcr•• 124. (b) Vedi Cinonio Partie. lCO 18.
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130 Da esso abbe miJizia e privilegio ;
Avvegna che col popol si rauni
Oggi colui che ]a fascia col fregio.

133 Giil eran, Gualterotti, ed Importuni,
Ed ancor saria Borgo piu quieto
Se di nuovi vicin fosser digiuni.

136 La casa , di che nacque il vostro fIeto ,
Per 10 giusto disdegno che v' ha morti,

, E posto fine al vostro viver lieto,
139 Era onorata essa e suoi consorti .

Fiorentine Pulci, Nerti, Gangalandi, Giandonati, e quei della Bella, Ie
quali famiglie tutte nell' arme sua inquartavano quella del Barone Impe
riale Ugo venuto e morto in Toscana Vicario per Dttone III. Imperatore,
e di cui ogni anna nel giorno di S. Tommaso nella badia di Settimo dov'~

sepotto, commemorasi il nome e il pregio con solenne anniversario; e di
ce, ehe tutte quelle famiglie ricevettero da Ugo militari onori, e privi
legj di Dobilta ; abbeQch~ ai tempi del Poela staccato fossesi dai nobili ed
unito al popolo Giano della Bella, colui che fa I' arme sua quella d' Ugo
cinta flU'intorno di un fregio d' oro vedi Gio. Villani (a), e Borghini (b) .

133 134 135 Git1 eran Gualterotti, ed Importuni. In Borgo santo
Apostolo ( scrive Gio. Villani delIe famiglie parlando, ch' erano antica
!Dente in Firenze ), erano grandi Gualterotti, ed Importuoi (c): erano
adunque nel citato verso vale quanto crano grandi - sada Borgo pia
quieto, saria il Borgo saot' Apostolo senza Ie presenti gare e risse 
Se di nuovi vicin fosser di[;iuni ,-.se essi Gualterotti ed Importuni fossero
stati senza i nuo,·i vicini. Di qucsti nuovi vicini cercando 11 Landino, al
cuni ( chiosa) dieono, ehe' i Bardi furon mandati ad abitare Borgo
santo Apostolo, accio che reprimessero I' empito di queste dlle gran
fami(;lie Ghibelline; .alcuni intendono delln. famiglia de' Buondelmon.
ti . Giovan Villani certameote appresso aile riferite parole de' Gllalterotti
eel Importuni, aggiunge la v~nuta nel Borgo medesimo' de' Buoodelmonti ..

136 al 139 La easa. di che ee. la famiglia degli Amidei. dana qua
Ie ebbe origioe il vostro fleto, il vostro pianto (d) per la giusta ira, che
ha recato morte a molti di voi , e posto fine al primiero lieto vher vo
slro. quella famiglia, che ora vilipesa e sbaodita (e), era in aHora si es-

(a) eran. lib. 4 cap. 2. (b) An1le delle Fam iglie Fior. ediz. prima
pag. 98 edizione altra page 103. Ce) Cron. lib. 4 cap. 12. Cel) Che Dante
qul e Par. UVII 45, e Fra lacopone lib. IV cant. 8 adopl"ino flelo per pian
'0, lion dee cib recare maraviglia pin di quello arrechi iJ eomullemenle ado
prato .flebile per piagnevole. (e) Vedi Gio. Vill. Cron. lib. 6 cap. 64.
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o Buondelmonte, quanto mal fuggisti
Le nozze sue 'per gli altrui conforti!

J !p Molti sarebber lieti che son tristi,
Se Dio t' avesse conceduto ad Ema
La prima volta c~' a citta venisti.

sa , che il di lei parentado, in onore. Maneato avendo BuondeImonte de'
Buondclmonti alIa data promessa di prendeni per ispoaa una'di casa Ami
dei, e preso in vece essendosi nna de' Donati , il giusto sdegno degli Ami
dei .crebbe fino a degenerare in furore , ed a far s1 che BuondeImonte
crudeImente e proditoriamente uccidessero: fatto ehe apport«> aIle Fioren
tine famiglie la fatal divisione in Guelfi e Ghibellini (a) . .. II PostilI.
Glembervie dopa aver raccontato piu difusamente il falto, tcrmina " et
" sic facta est divisio gibeIlinorum, et guelforum: GibelIini enim erant
" ue PlN'te ImperiaIi a loco Alamanie qui dicitur gibellintJUm: GueIfi op
" positi imperio quod Bouat theotonice canis. N. E.

l40 al 144 Quanta mal, quanto malamente , quanto dannosamenle
fuggisti Ie nozze sue, deIIll casa detta - per Sli altrui conforti: ae
cenna gl'impulsi cbe a tal mancamento di parola ebbe Buondelmonte dal
lamadre della zittella Donati (b). - Molti sarebber lieti che son tri
..sti; tutti cioe quelli ebe risentono danno per la divisione dal tuo .fatal
matrimonio cagiooata - Se Dio t' avesse concedllto ad Ema La pri
ma v()lta che ec. Ema ~ un Gume che si passa venendosi a Firenzc ua
Montebuono (c); ed ~ Montebuooo un castello onde discese in Firenze'il
casato de' BuondeI monti (d) . Essendo pero quel easato diseeso in Firenze
nel 1135. (e), che vale a dire ottant' anni prima del fatale matzimonio
di Buondelmonte colla Donati, ebe fu del uu5. (f), intendono gIi eapo
sitori, segnatamente Landino e VeJlutello J ehe in Firenze, e non in Mon
tebuono, dovesse nascere il Buondelmonte ehe quel matrimonio eontrasse;
e che percio al meuesimo non possa eonvenire la imprecazione. cbe f.
qui Dante, cbe il Gume Ema 8ssorbisselo ed afl'ogasseIo la prima volta
che da Monwbuono passo a Firenze : parla ( cbioaa eoncordemente al
LaRdino il VelluteIlo) non di costui, che era nato in. Firenze, mtJ

di quel primo dei Buondelmonti che venne ad abitare quella citta. .
Non avendo pero i Buondelmonti con domiciliarsi in Firenze Jascia

te Ie possessioni che nevano in Montebuono, e per conseguenza ogni do
menienle abjta~ione (g) • chi sa ehe non aia accaduto che nascesae il Buon
delmonte nostro in Montebuono 1

10 per me la intenderei volentieri coal; e v' aggiungerei che. scher--

(a) Vedi Jo .tesso Gio. Villani lib. S cap. 38. (b) Lo .leno ViII/lUi ivi.
(c) Cos!'J Landino Fiorentino, f' tutti Sli espositori. (d) Vedi Gio. ViII.
Jib. 4 cap. 3.5. (-e) Lo stcsso V ill. ivi. (f) Lo slello ViII. Jib., S cap. 5i.
(8') Vedi 10 stesso ViII. lib. 4 cap. 5.5.
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145 Ma convemRSl a quella pietra seema
Che guarda il ponte, che Fiorenza fesse
Vittima nella sua pace postrema •

148 Con queste genti e con altre con esse
Vid' io Fiorenza in 81 fatto riposo,
Che non avea cagione onde piangesse.

151 Con queste genti vid' io glorioso
E giusto iI popol suo tanto, che'l giglio
Non era ad asta mai posto a ritroso ,

Ne per division CaUo vermiglio.

zando n Poe... lulla IOmiglianza del Dome Ema a dODDeJeo nome, eel
elliasi adoprando, diea Se Dio t' avesse conceduto ad Ema , in veoe d'in
tieramente dire se Dio, in cambio eli f:oncederti mGrito alia Donati ,
avesseti cQncedllto preda al jiume Ema.

145 146 147 Ma conveniasi ee. Costruzione. Ya eonveniasi CM
FiorenUJ nella postrf'ma sua pace (peroecM dopo di quell' avveoimen.l()
fU Fiorenza aempre in diaturbi ) Jesse. facesse, vitlima, sacri6cio, a quel
la pietra seema , ehe 'I ponte guarda, a qnclla base della statua eli Marte
priva di easa statua , ehe j} Ponte Vecchio conaervb. Ci. dice peroceM •
pi~ di quella base appllnto fu BuondelDlonte ucciao (a), CJ1lllsi in augu
rio di quella, che d' alIora incominciava perpetua guerra, di cui Marie
D'il '1 Dio.

152 153 T II1lto , CM 'I GiB'io ee. che 'J gigljo il 9'lale #: la sua ar
me, non era posto mai a ritroso ad asta; the tanto V1tlIl a .dire, che it
popol suo nOD fu mai vinl() in ~uerro, ne la quale avesae ptrd~to Ie inae
.@De, e cbe da' nemici ne foascro state l' aste volte IOltoaopra ~ eom"~ US8D
za in tal C8SO eli far in guerra l VELLUTELLO.

154 Ne per divisit;n fatto ve,.miGlio: i Fiorentini miaero per arme il
giglio bianco, come ai \'ede i.n .leuni lucgLi antichiasimi i ma do~ la di
vistone .civile i Guelfi I. mutarono, ponendo 10 acudo ~iaDCO e n gillio
nrmiglio. LUDurO. .

•
(D) Vedi Gio. Ville nel oit. lib. S Clp. 38.

Fine del canto decimo.reJto.

Tom. 111. L I



CANTO XVII•
._-

ARGOMENTO

Caeciaguicla. in questo canto predice a Dante il suo esilio t e Ie cala
rnittl ch' egli a'lle1l4. a pafire: ultimamentt: It) tlsorta II scri1HJr ItJ pre
Jente commedia.

I

4

7

Qnal venne a Climene per accertarsi
Di cio ch' aveva incontro a se udito,
Quel ch' ancor fa Ii padri a' figli scarsi;

Tale era io, e tale era sentito
E da Beatrice e dalla santa Iampa,
Che pria per me avea mutatQ sito.

Perche mia donna: manda fuor la vampa
Del tuo disio, mi ,disse, si ch' ell' esca
Segnata be~e dell'interna stampa:

J 2 3 Qual 'lJenne' ec. Come Fetonte (colui che essendo stato da Gio-
't'e fulminato pet' a"ere malamente esercitato I' impiego dal padre Apollo
can preghiere o,ttenuto di ~dare il carro del Sole, fa col proprio eaem
pia anertiti. Ii genitori ad esaere acarai nel coucedere licenze a' figliuoli )
J'enne ,. Climtme. alla madre sua, per accertarsi tli cia, ch' alo'ft1tl i,,
contra a st/' udito ~ per- sapere Ie gli aveva Epafo con veritl uepto, che
Cou' egli t quaIe per teatimonianza di Climen~ si creeleva eli ~, figlio
d' Apollo (a). Climene colI' accento acuto sull' ultima e rettamente acrivo
DO Ie moleme edizioni t richiedendo il verso che pronunziri questo Dome,
qual da' Greci e Latini pronuuziOllli, cona media .il1aha breve, e coil' ul-
tima lung.. '

4 5 6 Taltt #Jra io IJC. upalmente er'io anaiOlO, "e pet' tale, aena
ch'io parJa8li, era conosciuto da Beatrice, e da quel SAnto lume di Cac~

ciaguida t che dal comO" destro della splen~ente croce ponossi» per avvi-
cinarmisi, a pi~ di eaaa (6). .

. 'J 8 9 Mand4 fuo" ee. maniCesta pure Ia vampa dell'interno deaide-
rio eoo un parlare c:he bene'lo esprima. -- Merita di euere ouenata ill
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10 Non perehe nostra conoscenza cr~
Per tuo parlare, rna perehe i ami
A dir la sete SI ehe l' nom ti mesca.

13 - 0 eara pianta mia ehe 81 t' insusi
Che, come veggion Ie terrene menti
Non capere in triangol due ottusi,

16 Cosl vedi Ie cose contingenti
Anzi che sieno In se, mirando 'lpunto
A cui tutti Ii tempi son presenti.

19 Mentre ch'io era a Virgilio congiunto
Su per 10 monte ehe l' anime cura,

questo luogo la lezione del COD. CUT. e Glembervie. Invece Ui dcA' el
l' esca SBgnata bene dell'interna stampa legge il primo: SiCM I' aca
s8if"ata lievi delf inttmla stampa; il secondo poi: sicAe ·l' esca ·s.,...
fa venga dall' eteroa stampa . N. E.

12 Ti mosca, ti versi liquor nel bicchiere, per ti -dia a H1'e"ap-
paghi, ci~, il tuo desiderio. .

13 .1 18 Pianta mia: cosl appella Dante Cacciaguida perocclw. aii
pite di aua famiglia - t' inswsi. vale ti levi insuso, t' innalzi_
Clle come Be. COItrnzione. Cite mirando 'I punto. a cui tutti i tempi
son presenti, contemplando l' eterno Iddio, al quale i tempi riguardo a
noi pasaati e futuri sono preaenti, come 80no quelli, che in cerchio gi...
rano a colui, che nel centro ata, presenti uguahnente, abbencht\ tra eli
loro cliscostino - vedi in. S8 medeslme Ie cose eontinsmti.• Ii caauali
avvenimenti - anzi' cAe sieno, prima ehe avvengano - cosl , C011lt:

Ie terrene menti 'Veggion non capere due otms; in triangolo, cosi chia..
rameote, come la mente nostra quaggiu intende I che dei tre angoli di
un triangola 1100 'pouoQ,o doe eaaere ott1l4i (a) - Non capere in trian
gol due ottusi legge la Ni-dobeatina edizione ove quella della ~rusc~ leg
ge Non cape1'e in triaTJlOlo duo ottwi. ed altre Non -capere in triangolo
due ottusi.

19 A Yirgilio congiu7Jto vale in cornpagnia tli nrgilio.
so Monte, che I' anims cura. il monte del Purgatono .. Curare

chioaano quasi tutti gli espositori adoprar.i qui metaforicamente per 1'u1'-

.Cal Dil"o~lraci la geomelria., che Ja somma di tutti e tre gli angoJi di
quaJaivogJia triangolo reuilioeo st agguaglia .empr~ alia .omma di due. relli
BogoH d' onde siegue eSler impossibile che ia uo triaogo]o sieao due an
goli relli, e percib vieppiu impouibile che vi sieno due ottuai, cid mag
giori del retlo.

Lila
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E discendendo nel mondo defunto ,
Dette mi fur di mia vita futura

Parole gravi; a'Wegna ch'io mi senta
Ben tetragono ai cOlpi di ventura 0

Perche la voglia Mia sarla contenta
])' intender qual fortuna mi s' appressa ;
Che saetta previsa vien pin .Ienta 0 ' •

Cosl diss'io a quella Iuce stessa

Che pria m' avea parlato, e, come volle
Beatrice, fu Ia Mia voglia confessa.

Ne per ambage in che la gente folie
Giil s' invescava, pria che fosse anciso

~are, im6iancare, dal curare, che diceai della tel. di lino greggia quan
do s' imbianca; 1Jla potrebb' anche intenderai per BUm-ire dalIa lebbra
de' peceati 0

. 21 Mondo defunto, appella l'lnferno per 10 lItesao motivo che morta
pnte appell. l' anime in quello condannate (a).

2~ 23 24 DfJtte mi fur ec. come Ie in veoe delto avuse: Udii in
tomo agli avvenimenti di mia vita parole, Ie quaJi, CJUantuoque io mi
aenta ben ttttragfmo, bene stabile, inatterrabile , ai OOlpl <Ii fortuna, non
dimeno I?'avi, afRittive mi f'Q.l'ODO. L' a~getti'fO teI,.apo, per forte,
inatteralJile, prendelo ragionevolmente dalla piu perfeua deUe 6gare 16
tra~rme, ~ioo di qnattro Rngoli, ch' ~ il cuba; corpo di qullttro augoli
solidi, e di aei fac/!e tuttequadrate e fra di loro ugaali; e che perclo,
comunque cada Stl di uil piano, rimalle ae!npre in piecH. AI medesimo
sen~o riferisce il Daniello detto da Aristotele "nrtuo."'" for·tunas prospsras
et adversas fir' rt'6ique ommOno prudent6,. ut lJonw eetragonw (b) 0 Per
poi Ie pflrDlt! f:ra1,i nell' Infemo e Purglltorio w:li\e, iatellde queUe di

. Filrinl\fJl de~li Uberri Int. x. 79.••egg. di ser Brunetto Ladni In£. xv. 61. e
segg. di Currado Malaspina Pnrg. VIII. 133. e Beg!. e di Oderisi d' Agob-
:bio 140. e 5~~0 .

27 Sal'!fta prlWz'sa vien pia lenta. E' quel che diMe Ovidio: Nam
praevisa minus l/Jlldere tela solent: e poi il Petrarca; Chf: pi. tmti
vl'rluta asmi ml''n duole: ma non Salomone, a cui dal Daniello (e dal
VellutpUo) 5' nffibbia il detto di san Gregorio con un poco d' alterazione
cosi: inrulrtm praev;mm minw laedit. VZlfTU1l1 0

30 Con;fpssa 10 stes50 che confe8sata, manifestata.
31 32 3l Ne per ambage ec. non per 'Via di parole ambigue ed enig-

(11) Inf. VIlI. 850 (b) Ethico 1.
•
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L' Agnel di'Dio che Ie p'eccata toIle;
34 Ma per chiare parole e con preeiso

Latin rispose quell' amor paterno,
Chiuso e parvente del suo proprio riso ~

37 La contingenza,· che ruor del quaderno-
Della vostra materia non si stende,

matiche quali erano gli antichi oracoli co' quali il demonio deludeva,
e intrigava, come in pania uccello, i miseri Idolatri. Allude a quel eli
Virgilio Cumtll'a Sibyl/a Horrendtu canit ambages, antroque remutJit,
Obscu.ris vera invol"ens (a). VBKTURI. _ pria eM fOlse anciso eC.
prima che fONe morto in -croce Gest\ Cristo, cui la Chiesa pregando di
ce Agnus Dei qui tollis pcccata mundi ec. e I. cir(:ostanza dell' ante
rioritli a cotal preziosa morte ba rapporto a queUe parole che Gesu Cri
ato medesimo dell'infernal nemico parlando disse poco innanzi al morire,
nunc princeps huius mundi eiicietu,. foras (b). Della voce peccata per
peccati, vedi eio ch' ~ delto IDf. v. 9' e del verbo tollere per togliere
vedi Pal". n. 5,. ed altroye .
. 34 35 36 Con preciso Latin. 0 vuolsi tpi intendere adoprato latina
ad ugual senso che oel fine del canto XII. eli questa cantica, in que'due
nrli

Mi mosse'la infiammata cortesia·
Di Fra Tommaso, e 'I discreto latina·

eD quale specie di favellare pe 'I favellare in genere, eo preciso latin
'YBrr~ quanto breve favellare: 0 si vuole col Volpi e con altri deuo- la
tina propriamente, per queUe parole di Cacciaguida 0 sansuis mew ec. (c) ,
e nIT" preciso Latino sti~e - quell' arnor paterno , per tpYll' amoroso
progenitore, Cacciaguida - Chiuso e parvente tiel 811.0 proprio riso ,
ricoperto col lume che la propria aIlegrezza intorno epande, e non per al
tro mezzo· appariscente, cbe pe '1 lume &tesso . Della particella del al
senao di can e di per vedi Cinonio (d). .

. 37 38 La contingenza, la casualitA,. I' astrRlto pe '1 concreto, ci~

per Sli avvenimenti contingenti, C3suali - CM fuor del quaderno Della
"oltra materia nonsi stende ; in vece di dire, che fu0r del mondo
materiale vostro non ha ( come dr fatto non ha) luogo, La easualitil,
prende esso mondo qual quadcrno, qual libro, e dice eM fuor del qua
derno Della vOltra materia non si stende, non ista acritta.

Quaderno della "ostra materia (chiosa col VelJutello iJ Venturi )
yuol dire]' intelleuo nel corpo umano; e pero in tal quaderno non si
atende fuori. non epparisce Icritta questa contingenza. moo i contingenti

(a) Ae"eid. VI 98 e segg. (z,) loan. 12. (e) Paradi.o XV 28 e seg.
<cl> Pllrtic. 81 11 e 13.
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Tutta ~ dipintanel '~ospetto etemo.
Necessitapero quindi Don prende

Be non come dal viso, :in che si specchia
Nave che per corrente ,gill discende.

Da indi, slcome vieneadorecchia
Dolce armonia da organa, mi viene
A vista'l tempo ~he ti s' apparecchia .

'futuri; bencht'! vi possano apparire scritti i contingenti presenti , e prete
riti. Non puo negarsi la campassione a i comentatori, se qui 0 cuca
no, 0 inciampano: questo .~ un parlare assai stravagante, fuor del qua
demo della vostrarnateria. Forse Dante prese I. metafora da quell' in
tellectus noster tamquam tabula rasa in qua nihil depictum est. Anche
il P. d' Aquiuo ha la8ciato di tradurre queste parole di piu astrllso .signi
fica to, e solamente ha voltatoconelegante perifrasi la parola contingenm
cosi , J\Tativo pondere quae peritlJra jlUU1Jt; ma ·questa espreaSione Don
vuol dire Ie cose contingenti future, ma ~iuttosto Ie presend, delle qnali
Dante non chiedeva la notizia a CacCiagulda, ma da chied.eva di quelle
cOle contingenti, che Cacciaguida ved.eva:

Anzi CM sieno in se-, mirando'l punto ..
A cui tutti Ii tempi son presenti (a).

Per la contingenza (aggiungo io) intende qui Cacciaguida. non Ie
solecontingenti future COle, ma tutte, e Ie future, e Ie passate, e pre
s~nti ;nt'! merita riprensione il d' Aquino se perogeoeralmente· Je dei
nlsce.

39 Nel cospetto etemo , Del cospetto d' Iddio.
40 41 42 Necessita pero ec. Risponde aUa follla d' alcnni fil0806. .. i

quali dicono, che 5e Idclio tutte Ie case preved.esse, la infal]ibiIirA d'Id
dio renderebbe necessario I' avvetiimento delle case previste; e prende la
risposta daU' esempio di chi vede muo'Versi una nave (noD dot'! un pic
dolo oggetto in cui possa la vista preadere sbaglio, ma uno de' corpi piu
grossi che ]iberameote dagli uomini si muovono); e vuole dire che, co
me la totale certezza di chi vede una nave muoversi oon ·apporta veruna
necessita al mota di essa nave, COIl I' infallibile certezza con cui vede
Iddio I'·avveoimento delle contingenti cose non apporta nece5Sita veru~a

aUe cOle medesime: - dal viso, in che Ii specchia racwe, in 'fete
di dire doll'·occhio in cui nave sua inunagine imprime, ovvero dall' oc
chio a cui nave Ii fa 1.'edere. . .
. 43 44 45 Da indi ,dal deuocospetto eterno- organo, strumeuto
musicale noto - il tempo., cite Ii s' appartlcchia, cio chc nel resto di
tua vita dee succederti. '

(II) . Vel's. 17 e "SPg.
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46 Qual si 'partl Ipolito d' Atene
Per la spietata e perfida Doverca,
Tal di Fiorenza partir ti conviene.

49 Questo si vuole e questo. gia si cerca:
E tosto verra: {alto a chi cio pensa
La dove Cristo tutto di. si mercao.

5~ .La coIpa seguira la parte offensa
In grido come suol; ma la vendetta
Fia testimonio al ver che la dispensa .

46 41 48 Qual si pard ec. Come- partl Ipolito cia Atene forzatamen
te, per non voler piegarsi: a1' fllriOio Amore della matrigna Fedra; coo
partirai til, costretto· a cia rare, per non voler tn consentire aile ini

. que v:oglie de' cittadini pen:ern •. e della patria tua divenuta tua matri
goa. VEl.'fTl1ll.I •

Prosiegue poi il medesimo' Venturi e ripete- qui UlICWamente la tac
cia di smemorag~ne gia Inf. x. 130. data. a1 P~ta. per euersi ivi fatto cia
Farinata predire . :

Quarulo. sar4i a..'TuJnzi al dolce raggio
Di ~lla , il cui hell' occhio tuUo ""tule,
Da lei saprai di tua 'Vita il viaggio:

e faeendo qlli poi tale promessa adempiersi , non per Beatrice stesa, IDa

per Cacciaguida.
Ripeterem perci~ noi aneora quant'ivi per antoritl del Cinonio e

del Vocabolario della Crwca avvisammo che da lei PUQ e dee in quel
passo valere il medesimo· che appresso da lei, in compagnia di lei .

49 50 51 Questo, il tuo partirtene - tosto perra faUo a chi cia
pensa. in breve otterran colora che a cio sono intenti - La dope ec.
circouscrive can ghibellinesco stile- Roma cosl dalle frequenti simonle che
.i Ii commettevano. ed accenna il trattare che in Roma facevasi can Bo
Difazio Vlll. eli Car passare a Firenze Carlo Senzoterra Jratello del Re di
Fnncia ~ col pretesto di ritormarla e· rimetterla a seato·; ma in verita per
c:acciaroe· la parte BianC&. della quale era il n08tro. poeta; siccome di
latta caceiata De Cu nel Gennajo del 130:a. (iJ).

b 53 54 La colpa , il torto - in gritlo. in ngion di popolare
JCO. srido - seSuira. come suol, la parte o/fensa, verra, secondo il
solita attribuita alla parte 8OCCOD1bente. Parla 'f:acciaguida (dice il Ven
turi) secondo quella pazza opinione. che i due1li aono, una prova della
nrita e della ngione ; stimandosi .stoltameote a quel tempo, che in quel
paragone rimanease. infallibilmentesuperiore chi daIl. lUll aveue la Terita

'(4) Vedi Memor. per la l'ita tli, Dante S. 10.
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Tu lascerai ogni cosa. diletta
PiiI caramente: e questo.e quello strafe
Che l' arco dell' esilio pria saeHa.

Tu proverai si come sa di sale
II pane altrui, e com' e duro caUe
Lo scendere e 'I salir per l' altrul scale ..

e la ragione; per una confusa apprenaJOne, che Dio per quel mezzo la
difendesse e la manifestasse - rna la vendetta Fia testimonio al Jler
che la dispensa , cosl per ellissi, in vece di dire rna la 'I.'endetta che il
ver dispensa fia testimonio al vera: la vendetta cio~ clle il sommo "e-
ro Iddio di6pema" fa cadere sopra chi dee cadere, sara qudla che fara
apparire chi aia ,eramente il colpevole. AccenDa. i diaagi che, cacciati i
j Bianchi, soffril'Ono i Neri rimasti in Firenze ; CClme (wono, la rovia.
del ponte alla Camaia, mentr'era picno zeppo di popolo ooncor.ovi a go
dere di uno spettacolo che si faceva in Anio ne] di primo di Massie
del 1304 , I' incendio di pin di mille settecento case seguilo Del giugno
del medesimo anno ec. (a). 'II ,n Postill. del Cod. GlmJkrvu: eli Cani
chiosa : vox sonabit Dantem et alios pulsos illo tempore ellc malos, et
ad1Jersarios sanctae Roma1.ae Ecclesiae , sed Dei Judicium cadet super
lales Executiones, et ostendet yeritatMl. Non da eleri fin 01'8 sembra
('he sia stat:a interprea.ata quella vote co/pa per l' imputazione. che suol
si dare, di miscredente eel irreligiOIO a chi aerba opinioni diverse dalle
comuni in affari sociali e politici. N. E.

55 56 57 Ogni cosa diletta piu caramente piu aft"ettuoeamente amala
cioo la patria. i parenti, gti amici t Ie case, Ie posseaaioni ce. - ~

.questoe quello ec. concepilCe Ie .IDizioni che I'eailio cagiona a guisa di
Itrali -che l' esilio steaao, qual persona d t areo armata. saetti t vibci; e pe
rf, dice. che il dolore di abbandonare ogni cosa piu. ~ente diletta ~

il primo strale cite I' e.i1io avventa.
58 Tu proverai. SClttointendi in olue, 0 particeIJa simile, relativa

el pria del precedente ver5() - si come t particclla com.poita ( dice il
Cinomo ) (b) l che ~ quanto il come solo - sa di silk t 11a saPOl"e di
Mle • ba sapore salSCl. Tutu gli espolitori, ed aoche il Vocaholario del
la Crusea (c) • chlosano ebe sape,. eli sale vaglia quanto saper a' amtu'o:
trovando Doi pero, che costar .salata dicesi di cosa che Ii compri It ca·
ro prezzo (d), nOD parrebbe asaurdo l'intendere, che si come sa tli sale
Vllglja quanto a qual caro pre:ezo si mans' .
. 59 60 II pane altrui. legge la Nidebeatina tela pane altrui tutle

(a) Gio. Viii. Cron. lib. 8 cap. 70 e 71. (b) Partie. 5& 2. (c) Sott.
il 'V oCAbolo sale §. 1. (d) Vedi 1) precitato 'V ocaboJario della Cl'tlSCa solto
III voce ~alato §, z.
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61 E quel che pia ti gravera Ie spalle
Sara la compagnia malvagia e scempia,
Con la qual tu cadrai in questa valle:

64 Che tutta ingrata, tutta matta ed empia
Si fara contra te; ma poco appresso

. Ella, non tu, 0' avra rotta la tempia.
67 I Di sua hestialitade il suo processo

Fara la pruova 54. ch' a te fia hello
Averti £atta parte pel' te stesso .

l' eltre !!dizioni - com't: duro calle, dura via 10 scenJerc tiC. coal per
metalepsi, in Juogo di dire fuanto "incrcsce ad un Galanwomo l' cllert:
costretto a -riCOVtlrarsi in casa altrui •

61 al 69 E fuel che piil 6C. e mo che ti riuscirk phi insopportabile
- sara la compagnia tIC. la compagnia de' cittadini, co' quali tu sarai'
cacciato , e caderai in questa 'Valle, cio~ in questa bassezza, Ia qual io
ti predlco: perche que.ta compagnia malvagia e scempia , cioo diviaa
(metaforicamente per tliscorde) (a) , Ii fara contra te. Fin qui il Lan
dino felicemen~. Non pero con uguale felicita , ne esso, ne aJtri, co
mentando quello che siegue. rna poco appresso Ella, non til., n' a'Vra
rossa (rotta Iegge Ia Nidobealina) la tempia. Di sua bestialitatle il suo
processo Fara 14 pruova d eh' a te Be. Ma poco tempo di poi ( ecco i1
Landino) easa, e non IU, ne ricevera vergogna e daono . E qul predice
Ia cruda morte di measer Corso Donati. II processo ne'loro governi sar~

la pmova della loro beatialita, in forma che a te aara bello ed onorevo
Ie partirti da Ioro. Que.to intende pe' Cerchi; perciocch~ meuet Vieri
de' Cerchi fu molto ostinato nell' inimicizie, ch' avea con messer Corso:
nemailopotePapaBonifacioplllcare.eridurlo in concordia con gli BY

versarj . Onde nOD passl> tre anni che. i Cerchi caddero in gran calamil•.
Ad.nque sara. savio consiglio di Dante lasciarli, e viver Iontana d' ogni
parte. GJal '1 Landino. .

M, • dich'i() , che banno domin a rar qul., e la cruda morle di Corso
Donati, e l' ostinazione di Vied de' Cerchi contra Ie' persuasiooi di Papa
Bonifazio, e la calamiu in cui i Cerchi medesimi conseguentemente cad
dero ? Corso Donati non solamente non fu della compagnia di Dante I

doe de' Biancbi, ma fu anzi il capo di parte Nera (b). Vieri poi de"

Ca) Dell' aggettivo ,c~11Ipio a SCIl50 di di,unito e divilO, aJ contl"ario di
IIccoppiato ed unito, "ediDe e5em pj di Danle steuo e tit all! i ,rrilloli Del
Vocabolsl"io della Crusea e lra il ditiso di Juogo ~ e 'I' Jiviso di parpre ~ 0
sill it di,corde, 'De vede ognuno l' allslogia. (1) Giovan Villani cf9n. lib. 8
Clp. 41.

Tom. III. M m
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Cerchi fu della compagnia bensi, ma fu un solo, e non come Dante di
ce tutta 1a compagnia ; e la di lui durel:za contra Ie persuasioni di Papa
Bonifazio fu un Catto che avvenne nel 1300. (a), due anni prima che la
parle Bianca con insieme Dante fosse di Firenze cacciata: e 6nalmente
per quanto fosse grande la calamita in cui i Cerchi cadessero, non pare
che potesse riputarsi Dante in migliol" essere; il quale di se medesimo
confesso di essere dopa I' esiJio stato costretto di andar per I'ltalia pere
grino quasi mentlicando, e di essere stato legno senza 'Vela. e senza
GOverno, portato a diversi porti, e foci, e liti (lJ).

Della medesima ostinazione di Vieri de' Cerchi contro Papa Bonifa
zio forma la sua chiosa a questo passo Benvenuto da Imola (c); cd. il Ven
turi unendo allo stcsso Vieri altri, senza istruirci onde se gli prenda,
intende, dice, de' princip(lli fuorusciti, rna spezialmente tli Yieri de'Cer
chi uno de' pill. potenti e impe(;nati della faziolle GltilJellina; i quali
usarono per sostenersi una condotta da vergognarsene: e peggio final
mente salta il comento della Nidobeatina a ricercare la compagnia a Dan
te ingrata etl empia tra i cort~ani del gran Lombardo, pres80 del qua-
Ie era per ottenere il primo ostello . '.

10 per me. adunque, dicendoci ,'I Landino, e confermandoci I' anti
co comento cbe a Pietro 6gJiuoi di Dante 8i aserive. come passasse Den
te a stanziare in Verona mentre signoreggiava in quella cilta Bartolom
meo della Scala (d), ch' e quanto a dire, prima del Marzo, ad al pili,
del Maggio del 1304. anna in cui quel principe morl (e) , entro in so
spetto, che falli Lionardo Aretino nella vita di Dante a credere che si
trovasse il Poeta insieme cogli a1tri Bianchi esuli , nell' assaho che indar
no, e con molta 101'0 mortalita diedero a Firenze nel Iuglio del mede
simo anna 1304. (f); e dubito cbe appunto per la dissensione, di cui
qui favella , partito essendosi Dante da quella sua compagnia prima del
delto attentato, facciasi percio da Cacciaguida predire Ella, non 'lV, n'tWra
rotta la tempia, n' andra col capo rotto nella baltaglia; e che Di SIUJ

lJe.st;alilade il suo p"ocesso Fara la pruova vaglia 10 stesso cbe, I' esito
della lJattaglia provera quanto fosse lJest;ale quell' attentato .

Riferisce l' Aretino suddetto, cbe I' esereito de' ·Bianchi prima di
quell' attentato contra Firenze appostatosi ad Arezzo creO suo eapitano il
conte Alessandro da Romena, e dodie; Consiglieri. del numero de' ,!uali
fu Da1l.te. Forse per averlo trovato scritto tra' consiglieri credette 'I'· Areti
ao restasse Dante in quell'/esercito fino alIa battaglia I ma' Corse ancora

(a) II medeaimo Villani lib. S cap. 38. (b) Com' ito tratt. 1 cap.' 3.
(e) Comenlo Latino nel lomo 1 delle Anlichita ltaJiane del Muratori. Cd) Di
.~ndo 'Iliad ibit ad ilia, de la Scala dominante tunc Domino Bartholommeo
de dicta dOnlo, porlante aqllilam ,uper sealam in armaWra • Cos! nel suddello
comento, ai versi che immediatamente aieguono a quelli che quI lrattiamo •
riferisee seritto I' aulore della Serie d' 4nerldotli stampali in Verona neI 1786
rap. 5. (e) Girolamo della Corte lsloria di Verona lib. 10. (/) Gio. ViI-

- jani Cronologia lib, S cap. 72.
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Lo pnmo t~o rifugio e '1 primo ostello
Sara la cortesla del gran Lombardo,
Che 'n Sll la Scala porta iI, santo uccello;

percM contraddetto ne' Iluoi cODsigli Dante., di spirito presumente anzi che
no (a), erasi l,ttirato.

10 71 12 Ustello, albergo - Sara la cortesia, vale 10 avrai daI
la cortesia - del gran LJmhardo, Che 'n su la scala ec. Avendo
fino It dl n06tri gli espositori tutti inteso cbe parlisi qui di uno degli
Scaligeri , signori di Verona, diverso da Can Grande; e che di Can
Grande si favelli, poscia nel 'V. 76. Con lui vedrai colui che impressarue cc; e discordi solameDte tra di loro esscodo nel determinare cotale
Scaligero , oiccodo alcuoi che fosse Alberto, iI- padre di Can Grande (b),
altri che fosse Bartolommeo il primogenito 6gliuolo di .Alberto (c) ed al
tri che Alhoioo iI secondogenito (d), se n' esce il chiaro autore degli
Aneddoti, stampati pochi anni· sono in Verona, a pretendere che tanto
nel preseDte verso quanto Del 76. non altro Scaligero se ne accenni che
il solo Can Grande (e) ~ 10 riportero qui compendiate Ie moJte di lui ra
gioni , e sottoporro a c1ascuna 4i mano in mano Ie riflessioni mie: e

,per chiarezza maggiore differenzierO Ie ragioni di ']ui daDe mie riflessioni
eo]]a diversita de' caratteri •

Lo stemma degli Scaligeri nan porto in liU ]a scala il santo uccello
se non dopa cIte gli Scaligeri furono fatti vicarj Imperiali, se non cioe
dal tempo di Can Grande; e percio un sigillo d' Alboino, l'immediato
predecessore di Cane nella signoria di rerana , trova,i colla pura scala,
senza I'imperial Aquila sopra di essa.

Se I' Aquila sopra de]]a sC:l]a posero nello steroms gli Sealigeri quando
furono ,dichiarati vic81; Imperiali, dicendoci la storia esscre .Alboino COD.

Can Grande stati da Arrigo di Lucemburgo dichiarati vicarj Imperiaii (f),
dee il sigilJo d' Alboino senz' Aquila esscre stato quello cbe adoprava pri
ma d' essere {atto vicario Imperia]e . Ma io ho qualcbe dllbbio ch~ non.
anche prima d' essere .gli Scaligeri dicbiarati da Arrigo vicarj Imperiali,
cbe fu del 1310. (g) 0 131 1 • (h), quelJi di loro ('he attualmente siguo-
reggiavano ponesscro , almenQ nel grande pubblico sigillo, la scala con
l' Aquila in segno dell' alto dominio che liteneva sopra di quel]o stato
I' Imperatore (I); e che percio facesse Dante dirsi da Cacciaguida 6.00

Ca> t noto ,quel parlare che riCerisce 'tra gli IIltri '} Landino nella vita di
Dante esseni inteso da lui CaUo soUo, voce dicendo, allor, quando dalla Fio
rentina repul>hlica Cu destinalo ambasciatore di Rema: S'io rio t:l1i ",a ? e ,'io tltJ

chi Ita? Cb) Boccaccio nella vita di Dante. (e) II Comento aUrib.. ito a Pietro
figlio cii Dante, e a Landino. (d) VeIJutello, DanieIJo, Velpi , ed altri.
Ce) Anedd. num. II 1186. (I) Girolamo della Corte Isloria di Vel'ona lib. 10.
CK> Lo slello Girolamo della Corle ivi. C!I) Giovanni Villani Cronologia
lib. 9 cap. 19. (i) Vedi lra gli ahri i1 Bisaerioni nelle sue aggiunte a Lu
ea di Linda, Deseri:r.ione d,l Mondo. cap. Costumi de' r eroMsi •

Mm2
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dal .1300. (anno del misterioso viaggio) del gran LomlJardo, CM In m
la seala porta ( non portera) il santo uccel/o. • D POSTIL. CAS. per il
gran Llmhardo intende Bartolome.o della Scala, chiosando Scilicet dom.
Bartolomaei de Scala tunc nomini Yeronae qui Capitaneus Bartolo
maeus dieehatur, qui solus de iUa domo portal. in scuto aquilam su
per sealam: E cosl viene a confermarsi il sospetto del nostro P. L. che
gli Scalig-eri ,i quaIi signorcggiavano attualmente la Cit~ , anche prima eli
esser dichiarati Vicarj Imperiali unissero nella loro impreaa I' aquila alia
Scala in segno dell' alto dominio dell'Imperatore sopra Verona. N. E.

lYe Alherto, ne Bartolommeo, ne Alboino furono per nome e per
fatti .d illustri cke potesse alcun di lora dirsi il gran LomblirdO.

Grande insegna i1 Vocabolario della .Crusea appeJlarsi 0G"i persona
.Ii qualsisia citta e regno, eM ecceda gli altri in nohilta • 0 riceheua.
Qualsivoglia adunque degli Scaligeri poteva per tal riguardo easere ap
pellato grande.

Dante nel Convito (opera, com' eGli medesimo avvisa (a) J scrit
ta trapassata la gioventu sua; ehe in sistema tli lui vuol dir 10 SWIG

t:he passati gli anni 45. dell' eta sua (h), e che percio dee essere scrit
ta dopo il 1300.). parla d' Alhoino della Scala in mQ.do di far ca
pire, cl,e non avesse tla lui fino aIlora ricevu~o alcan henejieio; im
perocche paragonandolo con Guido da Castello (c). 10 accenna pill. eli
Guido nominata hensl e eonosciuto, ma non pia nohile (d) •

La conseguenza mi sembra ottima . Dal maggio pero del 1310. in
(lUi compiva iI poeta n08tro I' anno eli sua etJa quarantacinquesimo, all' ot
tohre, '0 decembre del 1311. in cui .Alboino morl (8), vi coraero di mezzo
mesi 17. 0 19. tempo butante da poter Dante scrivere nel Convito quan
to serisse d' Alboino, prima eli provame Ia di lui beneficenza . Poi chi
8a che '1 ricevitore di Dante non fosle Bartolommeo. come ne dicono il
comento attribuito a Pietro figliuol di Dante, ed il Landino (f); e che
dopo morto BartoJommeo non proaeguendogJi .Alboino la stessa beneficenza ,
percio in cotal modo no '1 punKesse nel suo Convito'

Se. non del solo Can Grande, rna d' altro S~aligero unitamentt:
a lui allesst'l inle.,o DQnle tli parlare. non 8'lti'eh1J.e poi detto nel ver-
60 ~8. a lui t' aspetta , rna a lor t' 88peua . .

VoJendo i1 Poeta dire, che nell' atto cheda uno degli Scaligeri ri
tleverehbe il primo rifugio. vedrebbe con lui un altro. da ~ui in progres
eo di tempo riceverebbe maggiori beneficj, non doveva dire a loro. ma
a lui t' aspPlta .

Nella leUera a Can Grande, in cui tletlica Dante a qlU11 sign0
re la terza cantica della sua commedia, parla della venuta sua a Can
Grande in Yer01Ja, come se prima d' aUora non vi fosse stato mai ,
JicB7'JtlQ d' esservisi porlato per assicu.rarsi coSl' occhi se la.fama. clllJ

Ca) Tratt. 1 cap. 1. (6) Tratt. 4- cap. 4. (e) 'Nobile Reggiafto, che eon
moha lode rammenta anche nel Parg. x,r 125 e leg. (4) Trlltt. 4 ClIp. 16.
(e) Girolamo della Corte lib. 10. e Pitr Zasata Cron;c. p. 1. (f> Vedi
Ja nota al v. 61 e .ess-
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"ztremodo grandtJ IpargtJ'Viui di lui, fosse v~ra: cio c4e. non pua es~

TB Itato elae nell' auge della fortuna di elSo Cane; clte fu quando mor
Ii gli altri fratelli regno solo.

Per veri6caz!one di cia che serisse Dante a Can Gran4e dedieandogli la
tena cantica di sua commedia , htsta che faeesse Dante. una nuova gita
a Verona verlo gli uhimi anni del viver suo, che terminl\ Del 13u. (a) ,
in tempo cioo che solo signoreggiava Call Grande , ~ erasi per Ie glorio
R imprese renduto celebre il nome di lui. Imperocche ahro in quella
lettera non dice Dante se bon·. cbe portato. si era a Verona per vedere
presente co' propri occhi cia c;h.«: di esso Cane aveva la fama dappertutto
sparso.

Non facerulo in elltl lettera Dante mellziollB di tIler"n altro Sea
ligero, non plla credersi elae da verl~n altro eTae da Cane fIJIS' egii he
Mficato; imperoccTae non avrebbe lenza incorrer· nota d' ingratitudine
potuto pasltJrB lotto silenzio il beneficia ricevuto dai di lui predecBslo
ri . Ana elfHJftendo Dante nella medesima letterQ I' attuale miieria in
eui Ii trowwa, orgel enim me rei {amiliaris angustia, lepo e eTae pri
mt.I d' allOl'a non foss' egli stae liB till -,,160ino, ne da "eran fltltro ba
6141al4nnenle soccorso .

Per qualche ragione pate Dante nella medesima letters non {avella.
re de' predecuaori di Cane abbencM ricevuto avesse da quelli alcun hene
fizio; e, Be non per. altra ragi?ne , per qu~lll .t.essa per cui nel x. can.
to della preaenfAt caallea d' lddlO parlaudo dls.se .

. E d tuUo il mio amore in lui Ii mile.
ehe Beatrice ecclisso nell' obblio (b).

Dalla poverta poi , che pure in detta lettera espone il Poeta a Can
.Grande, non si PUQ dedulTe che da altri· Soaligeri DOll ricevelse alcua
heDefizio, lOa aolamente the oQn ricevesse Ull perpetuo 0 vitalizio pro
ndimento.

L' Q1Iticlae edizioni di r erona e di MantO'lJQ nel verso 76. inveee
tli Con lai vedrai colai, leggono Cholai vedrai eolui.

NOD solamente l' antiehe ediz. di Verooa e di MantoVR leggono claol
lui, ma Ulehe cinque JD8S. della bihlioteca C01'6ini ~eggono chi cholul',
e chi collui: anzi il ms. 60g, legge colui: ma ben ehollui e collui paUl
in luago di con lui scnversi per Ia ragione .tessa che 'scrivesi oggi .pure
cia a1cuai colla in vece eli can 10; e ben paUl in aegnito un disatteoto
_anuease con uoa I di meno s~vere eolui: ma I' edizione Nidoheatina
(CJUel1a che, per uno tra i molti esempj , scrive coll.i· in vece di can
lei) (c), e quella di Foligno 1472. e tutte Ie posteriori edizioni, e tutto
il gran oumero de' ross. veduti dagli Aecademici della Crusca , e i b'e pili
aatichi della ste8Sa biblioteca Corsini, aegnati 1265. 1217' 608. tutti con
eordemente leggono Con lui vedrai eolui: e, quel ch' ~ pili, il huon
ordiae di parlare riehiede che il ~ran. Lombardo, da cui predice Caccia
JUida ehe riceverebbe Dante benefizj, sia un soggetto diver.o da colwi,

(a) Leonardo A.ret. vita .Ii Dante. (b) Veri. 69 e 60. (c) Inf. I 12&.
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73 Ch'i,n te avra sl henigno riguardo,
Che del fare e del chied~r tra voi due
Fia" primo quel che tra gli altri e piit tardo.

76 Con lui vedrai colui che impressa rue
Nascendo SI da questa stella forte,
Che notabili fieo r opere sue.

79 Non se ne sono ancor Ie genti accorte
Per la novella eta, che pur nove "anni,
Son queste ruote .~n,torno di lui torte.

da} q~ale dice ehe per la sua minor edt debba aspettarseli. .. II COD.
CUT. legge parimente colui N. E.

73 Ch'in te avra legge la" Nidob. , ~h' avra in te I' altre edizioni.
74 75 Del fare e del chieder , vale quanto al fare eel al elriecle

re (a) - tra yoi elue fia primo ec.,' coal 1a 'Nidobeatina e parecchi
mss. veduti dagli Aecademiei della" Crusea ove I' :lItre edizioni leggono fia
prima; e "uo} dirt!" ch' essendo d' ordinario il bisognoso il primo a chie
dere , ed il benefattore il seoondo a fare bene6zio, 81 contrario &a Dan
te e iI gran Lomhardo sara pin presto il benefattore a fare il bene6zio
che il bisognoao a chiederlo. .

76 77 78 Colui, Can Grande· fruello'. di Bartolommeo e d' A1boino ,
e tutti e tre 6gli d' Alberto della Scala - che impresso ec. Costru~

ne ,eOO, nascenclo. nell'. atto del nascere, file ( per fu , paragoge molto
dagli antichi Toscani usata ) sl impressa, talmente inspirato, cla. questIJ.
forte, valorosa , inspirante 'VBlore, stella ( daIla stella di Marte, nella
quale era Cacciaguida) (ll) , che fien , saranno, notabili I' opere sue." An
Dotiamo qui una volta per quante fa di bisognoin l1uesto canto , ehe i1
POSTILL. CUT. suppone Can-Grande figliQ di Bartolomeo della Scala e non
Fratello. N. E. ' '" ,

80 81 elle pur nove anni son queste ruote Be. NOD 'V' ha dubbio ve
runG che. come riBette il Venturi, erranD di grOS80 il Landino, eil Vel.
lutello I e poteva aggiungervi anche il Daniello. nel penaare ehe per ~
ni intendansi qui Ie periodiche rivoluzioni di Marte, e ehe, facendo il
periodico suo. giro in quasi due anni , voglia pereio Dante .insinuare che
,avesse Can Grande circa anni 18. Nell' anno 1300', ia cui 6nge Dante
di aver queste eose cIa Cacciaguida, udite (c), aveva Cene nove aom ..

(a) Della particelJa eli al .enlo di a vedi 'I Cinonio· Partie. Sf) 2. 'e
ndi eib clJe 'I mede.imo inlegna essere la particella del formala delle due
di ed el quando' el fo in DIO in nee d' il Partie. -81. 1. (b) Vedi ') e:m
to XIV della presenle eantica '11. 101. Ce) Essere atato il 1300 I' anno io cui
60&e Danle tIue.lo suo viaggio all' ahro mondo • gill 'piu volte .talo dello.
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th Ma pria ,che'l Guasco l' alto. Arrigo inganni,.
Parran faville della sua virtute
In nOll curar d' argento ne d' affanni .

85 Le sue magnifieenze eonosciute
Saranno aneora s1 che i suoi nimici
Non De potran tener Ie lingue mute.

88 A lui t' aspetta ed a'suoi benifiei:
Per lui 6a trasmutata molta gente,
Cambiando condizioD. ricchi e. mendici:

91 E porterane seritto nella mente
Di lui, rna Dol dirai; e disse eose
Incredibili a quei che fia presente.

Iari (a) , eci il Poeta in vece di far dire a Cacci&guida , ch' erano soli no
ve anni ch' era Can Grande al mond.o gli ,fa. dire. ch' erano soli nOv.J! an:
ni che si..:vP.18~vano intomo al medesimo Ie ceJfI6ti. ",~e. :rprte, per vol-
le, rivo~, alJCiratt: • . \ I •

82 83 Pria eke'l Guasco ee. Prima che .Papa Clen;umte V. di Gua
scogna inganni I' Imperadore Arrigo VII, p~rcM dopo :nrerlo pel' i suoi
fibi prO:tl106SO all' Imperio, .&i oppose poi Jiotto· mano' aUa sua andata in
ltalia e favorl Ii 8uoi nemici. VENTVlll • Alto per grtJ.l1,de, ----. .Parran
faville dtJlla eeo La mossa d'Ardgo VII. verso ltalia fij. neU;anno .310. (b):
e bene peroo, dovendo ad un tal tempo essere 'Can Grande stato nell' eta
d' anni 19" pote anche anteriorment.e· dare al mondo 11 conoscere il vir
111080 suo animo 0 Parran per IJppariranno, si faran 'Vedere .

84 In non eurar ce. n verbo curare ua gli altri significati ha quelli
eli apprezzare, e di darsi briGa. Nel preseDte passo adunque col pri
mo .Jgoificato si riferisce all' argenta. cioe al danaro.; e col secondo agli
aifanni, cioe aIle faliche e pericoli . VOOi Ie mOOesime 104i Inferno ~. lOt.

e '&egg.. ....,. '.'( ;
88 A ·lui t"(JSpett.a, a Ini ~i J:iserba, \i differisci; corne qel xyUl.

del Purgatorio disse da indi in ltl t.' aspetta pure a Beatrice (c) .
90 Ricehi malvaggi saranDO depressi - rnendicj .virtuosi saraDno

_tali 0 • Qui mutaNt Curiales malo; Domini Bartholomaei Fratn's:
.hiQia n POSTJ,l. Gldmbervie.. . .' .

91 92 93 E port(:l'QJje (. i.e ''W'ece di .porterain.e) ~critt.o .ec. EIlilili, e
,.. , .~ '.

(a) Vedi tra gli altri monumenti, la Croniea di Verona nel toma 8.
degli Icriuori delle cOle d'Italia del Muralori, the dice nato CaR Grande
nell' anno 1291. (b) Gio. VilJini Cronie,. lib. ~ cap. 10 (e) Verso 47 e le8', .
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94 Poi giunse: figlio, queste son Ie cbiose
Di queI che ti fu deLlo: ecco l' insidie
Che dietro a pochi giri son nascose.

97 Non vo' pero ch' a' tuoi vicini invidie,
Poscia che s'inrutura la tua vita
Via pin lit che 'I pnnir di lor perfidie •

100 Poi che tacendo si mostro spedita
L' anima santa di metter la trama
In queUa tela ch' io' Ie pony ordita,

come se avesse detto, E eli lui lae porterai scn'Uo nella tua memoria,
senza appalelare ad alcuno, q~lte cose, eh'io ti preJJeo - IfJere~

dibili II quei ec. Mtra ellissi in veee di dire, Incredibili perfino a co
lui, cite co' propri oechi vedralle, eredendo di travede1'e. Quei, voce
siflCOpAta di quegli ~ 0 quelli ~ per colui 0 qaello, l' adopera, tra gli altri,
anche il Petrarca (a) . .. I CoD. CAS. e CUT. concordemente agliantichi
Comlilenta'tori, Ben~lluto, Landino, Vellulello, ed IIl1e' prime EdiziOlli
leggono a quei cke fien presente. Al Volpi perO al Venturi ed al Lombar
di e piacciuto pin toslo di legger fia in singolare, spieganclo quei per
lincope di quegli 0 queW . N. E. .

94 95 96 I.e chiose Di quel eke ti fu deUo, Ie interpretazioni, che
tn mi chiedi, 'delle parole gravi che intorno a tua vita futura dette Ii
furono mentre fosti nell'Inferno e nel Purgatorio (b) - che dif!tro ,.
pocTzi {;iri ton 1Iascose, eb-e I'intervallo di poche solari rivoluzi.oni ti al1on~

lana e nasconde si che non Ie vedi .
97 Tuoi vicini, gli abitanti vicino 8. te, i tuoi conclttadini - in..

vidie per invidii, antitesi in grazia della rima.
98 99 S'infutura la tua vita Pia piiJ. ec. , e la. tua vita per durare

·oltre quel tempo in 'Cui sara la low per6dia punita; ed allora .sarai con
tento dena tua sorte.

100 101 10:& Si mostro spedita .ee., Come I' orelire, che propriamen
le dicesi della tela, aDole trasferirsi ,'~nt:be 'al 'discorS'O ; 'e 'Come cbi ricer
ca da altrui schja~jn'lcnto di osrure 'sentenzesommillistra a eostui in certo
modo con I' ordine 19le'sso dt!lre senten21e' che propont!, I' orditura del rispon
dere, percib Dant.e in Vl'ce di dire che sl era' C~ciag\lida spedito, shri
gato, dal dicbiararg~i quanto di oscuro era stRt~- lui netl'-,l'IIferno, e Del
PurgntOl"io 'Predetto ~ metafori('llmeuU! dice,' cbfll iii t!l'a 'Caooiaguida ape
dito di metter I. trama in quell. telll. deUa quale eiSO gll ayeya porto
~·orditara-. ,_. ...- . .. - -'- - -

(., Son. 308. (b) Vedi 80pra verso 22 e srg/!.
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CA N TO XVII.

103 10 cominci'ai come colui che hrama,
Duhitgndo, consiglio da persona
Che vede e vuol dirittamente ed ama:

10& Ben veggio, padre mio, 81 come sprona
Lo tempo verso me per colpo darmi
Tal ch' e piu grave a chi pin s' ahhandona :

] 09 Perche di provedenza e huon ch'io m' armi
51 cbe, se luogo m' e tolto piu caro,
10 non perdessi gli altri per miei carmi.

I 12 Giu per 10 mondo senza fine amaro
E per 10 monte, del cui hel cacume
Gli occhi della mia donna mi levaro,

115 E poscia per 10 ciel di lume-in lume,
Ho io appreso quel che, s' io ridico ,
A molti fia savor di forte agrume: .

103 104 105 Come colui che ec. Costruzione. Come colui che dubi
tando brama consiglio da persona che dirittamente vede e yuole, ed
ama : da- persona ei~ di buon discernimento, aceio nel consigliare non
travegga; di retta volontA, accio non taccia il vero, n~ eonsigli perversa
mente; e sia arnica, accio volenticri si adoperi e prestisi ad ogni ricerca
di colui che consiglio richiede. ,

106 107 108 $1 come sprona Lo tempo yer&fJ me. come corre il tempo
verso'di me II spron "{.Iattuto - per colpo darmi Tal ch' ec. per avventar
mi un colI'<> di tal natura. che chi piu si sbigottisce piu. ne rimane ferilo.

109 Di provedenza e buon ch'io m' armi, ~ bene ch'io mi tenga
provvisto, che provegga a casi miei .

110 1 1 I SJ clle. se luogo ec. talmente che, se mi venga tolla Ja ph\
d' ogni altro luogo cara patria, non perda colla offensiva maniera di scri
"Jere ogni altro ricetto .

112 ~londo senza fine amaro cioe eternalmente peno80, appella l' in-
ferno. .

• 113 t 14 Lo monte. del cui bel ec. il monte del Purgatorio, dalla
bella cima uel quale, cio~ del Paradiso terrestre, mi 8011evo al cielo la
innamorantemi co'suoi begli occhi Beatrice. .

115 Di .lllme in lume. dal lume 0 sia cielo di una stella pllSS8ndo in
quello di un' a!tra. dal cielo della Luna in quello di Mercurio, da quello
di Mercurio in quel di Venere ee.

II 'J . .4 molti fia sayar ec. Savore (insegna il Vocab. deUa Crusca )
8 anche un·a salsa fatta di noci peste, pane rinyenuto, agre.sto premu.-

Tom. Ill. N n
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1 18 E, s' io al vero son timido amico,
Temo di perder vita tra coloro
Che questo tempo chiameranno antico •

121 La luce ~ in che rideva it mio tesoro
Ch'io trovai Ii, si fe' prima corrusca
Quale a raggio di Sole specchio d' oro :

124 Jndi rispose: coscienza fusca,
-0 della propria 0 dell' altrui ~ergogna

Pur sentira la tua parola hrusca.
127 Ma nondimen, rimossa ogni menzogna,

Tutta tua vision fa manifesta,
E lascia pur grattar dov' e la rogna:

130 Che, se la voce tua sara molesta

to, e altri ingredienti . A questo modo dee qui Dante adoprare savore •
e voler dire che, Be ridicesse Ie cose intese, riuscirebbero a molti una
salsa di forte agrurne, di lroppo forte agro .

1 18 S' io al vera son timido amico, B'io temo di dire il vero.
119 120 Pel'der vita per non aver fama: il perche anche de'poltroni

disse questi sciaurati ehe mai non fur vivi (a) in vece di dire che mai
non ehher fama . - tra colora. Che ee. appreBBo a coloro, che ver-
ranno molto tempo dopo di me. ' , .

121 122 123 La luce, in ehe rideva ee. il lume, nel qual nascosto
gioivasi il mio Cesoro , I"amatissimo mio trisavolo, cb', ivi ebbi Ia sorte
di trovare - si fe' prima eorrUlea, lJuale ee. s' accese in prima di
maggior splendore, tale qual sarebbe queJIo di specchio d' oro ai raggi del
Sale: solita indizio di volentieri que' bead spiriti accondiscendere aIle di
mande loro fatte. Vedi Par. VIlI. 46. IX. 68. ed altrove.

124 125 Coscienza fusca, 0 della propria. 0 ee. colui, che sa ea.:
sere macchiato il suo nome per (h) vergogna J vergognosa amone , 0 sua
propria, 0 de'.suoi congiunti.

126 Pur, certamente (e) - sentira brwea ee. • aentirll di brusco,
d' aspl"o sapore, il tuo parlare .

129 E laseia pur gratlar ee. • cioo lascia pur dolersi a chi ha fla
dolersi. LANDINO.

130 131 132 Che, se la voce tua Be. conciosiach~ • sebbe~ il tuo

(a) Inf. III 64. (b) Della particella tkUa in luogo di per yedi Cinonio
Partie. 81 13. (e) Anelle della particella pur at .eD'O di cerlam,I'It' ycdi
iJ medesimo Cioonio Partie. 206 3.
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Nel primo gusto, vital nutrimento
Lascera poi quando sara digesta.

133 Questo tuo grido fara come'l vento
Che Ie pin aIte cime pin percuote:
E cio' non fia d' onor poco ·argomento.

136 Peril ti son mostrate in queste ruote,
Nel monte e nella valle dolorosa
Pur }' anime che son di fama note :

139 Che l' animo di quel ch' ode, non posa J

Ne ferma fede per esempio ch' haia
La sua radice incognita e nascosa,

Ne per altro argomento che non paia.

parlare nel primo gu!to , nel primo assaggiarsi, eioo nel primo ascoltarsi,
lara disgustoso, quando poi sara digesto, sarli. eODlIiderato, lascera 'Vital
nutrimento , giovera a farahbandonare il "izio, e far; seguire la virtu.

133 Questo tuo grido, questo tuo gridare, manifestare, Ie eose da te
TedUIe eel udite.

135 E cia non fia d' onor poco argomento legge la Nidobeatina ,
E cia non fa d' onor ec. , I' a1tre edizioni. Non e (ebiosa il Venturi)
picciolo art;0mento di animo onoralo e grande ( cioe insolente e te
merario ), it pigliarst!ne con gli uomini piu potenti,.e per grado di di
gnittl piu sublimi. Adagio; un po di distinzione: altrimenti Lisognerll. dire
inaolente e temerario aoche S. Giovan Battista, ebe se 1a piglio con Erode.

136 137 138 In queste ruote, in questi celesti gin - Nel monte,
nel Purgatorio - nella valle dolorosa, nell'Inferno - Pur, sola
mente - di fama note, note per (a) fama.

139 al 142 Che I' animo ee. Due massime vuole qui insinuare, 000
ebe la prediea per via d' esempj riesce piu n-uttuosa, ehe per altro ar
somento, eM non paia , eioe ebe per via di semplice raziocinio, ebe
niente ponga 8Otto i 8eDsi; e ebe gli esempj , aecio ottengano ebe l' ani
mo sfrenato pasi, aequietiai, e fermi fede, e vi presti ferma. credenza ,
non dehbono avere La ma radice incognita e nascosta, non debhono
eioe appoggiarsi a persone aft'atto agli ocebi del Mondo naseoste e scono
seiute - haia", sineope di abbia. in grazia della rima, e seritto con
h, al modo che 'serivonsi ho, hai , ha, hanna, percbe non si eonfon
desae con aia nome.

(a) Della particella tli in ll1ogo di per ,edi Clnonio PaTlit:. 80 ~

Fine del canto deeimosettimo.
Nn20
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.A R G 0 MEN T 0

Descrive il Poeta. come egli aSCBle al sesto cicio. ch~ II qu~l eli Gio
ve; nel quale trova coloro,. che dirittamentIJ a1JeY4IIO amministrato
giusti:da al mondo .

I

4

godeva solo del suo verba
Quello spirto beato, ed io gustava
Lo mio, temprando 'I dolce con l' acerbo :

E quella donna, ch' a Dio mi menava,

1 2 3 Si godeva solo Jel suo verba Quello spirto ec. n Landino,
Venutello. Daniello. e Volpi per suo verk chiOSllnB Ie cose delle cia
Caccillguida a Dante, Malamente pero : imperocche bisogaerebbe inteDde
re chI! ancbe 10 stesso Dante gustasse il dolce can I' acerho dane COle

,da lui risposte a Cacciaguida. e non dlllle cose da Gacciaguida inlese.
Meglio adunque, per mio avviso, il Venturi intende per 'l18rbo il pen
siero, e cbiosa cbe Cacciaguida godeva nel pensare fra se stesso lace1J
do, e non communicando col parlare ad altri quelle co.u~ che allora
gli andat.anD per 10 pensiero. Manca 8Oltllnto d' avvertire, cbe verlxJ
per pen.liero 0 concetto ~ termine preso dalle scuole, Sciendum (1CI'i
ve Lirano ) quod vox significativa dicitur verhum I sed hoc est tan
tammorlo large, et denominative, in qll.antunc sign~ficat .interioris men
tis conceptum: sicut urina dicitur sana in quantum est $anitatis inrJi
eativa : et ideo sicut proprie .dicitrcr sanitas quod per uTinam designa
fur, ita illr1l1 proprie dicitur verbum, quod per voeem significatur:
'laoe autem est inferior mentis conceptus: secunclum qaod rJicz't Philoso
phus 1, Perihermineias: voces sunt notae et signa earltm passionum,
quae sunt in anima; et ideo conceptus mentis interior., etiam antequam.
per vocem tlesz;:netrlr, proprie verbum dicitur (a)., - ed io gustatJa
il mio: non di£e godeva , come 4i Cacciaguida disse, ma 8usta11a.
cloo Assaggiava quanto pe '1 parlare £attomi da Cacciaguida mi si volge
va in .~eDte - temprando '1 dolce can l' acerho , giacch~ I. predizio
ne era !.tata di cose parte avverse, e parte prOspere, YUT171l.1 •..1'£ qu.ella donna, CM ec, : e Beatrice, cbe coaduceami al Paradiso.

-
(a) In Joan. cap. 1.

_.



CANTO XVIIL

Disse: muta pensier,' pensa ch' io 50no
Presso a colui ch' ogni torto disgrava.

7 10 mi rivolsi all' amoroso suono
Del mio conforlo; e', qnale. io Bllor vidi
Negli occhi santi amor J .qui l' ahbandono.:

10 Non perch'io pur del mio parlar diffidi "
Ma per la mente ebB non puo reddire
Sovra se tanto, a' altri Don la guidi.

13 Tanto poss' iQ di quel punto ridire,
Che rimirando .lei 10 mio affetto
Libero fu da ogni altro disire.

16 . Fin che 'I piacere eterno, che direlto
Raggiava in Beatrice da" bel viso ,
Mi contentava col secondo aspetto.

'9 Vincendo me col lume d' un sorriso
Ella mi disse: volgiti ed ascolta,

5 6 Muta pensier, non peusar pin ai torti, che riceverai. VUTtJRI.

- presso a ealui ee. vicino a Dio, che tlisgra'Va ( ch' alleggerisce ) ogni
IOrto eel aggravio. vendicaadolo nell' ofFensore, e pretniandolo Bell'. oJfeso ,
.Ie 10 ao1Fre. come si deve : allude al mihi vintlieta; ~ retribuam (4) .
VB1ITDAl • .. n COB. C11t> -ia. luogo di preslo a coilli legge perNa a co-
lui. N. E. ." .

'J 8 9 All' "amoroso mono Del f!lJio conffirto, all' amoreea voce di co
lei, c~ mi confortava, - e quaJe"'"et;": ellisai, in vece di pienamen
te dir~: ed abbandpno, tralascio, qUl il dire quale io lIidi alloJ· amo
I'e 7lefi(i occhi santJ • negli occhi di Beatrice .

10 '\ 1 13 N01fpercll';o TJur del mio "arlar difJidi • Non pare. non
IOlamente .. p~rcWdisperi di trovar termini valevoli ad esprimerlo. 
Ha per la mente ee. : ma per cagione' eziandio della mente, della me
mona .(b) Mia ste8i&, c:be /non pno tomare a rappreBentarselo qual era,
.Ie non I' aiuta quella grazia medesima che, sollevaudola allora 80pra del
~ SDe Cone fece, che 10 si rappresentasse.

13 Tanto, al senso dell' avverbio Latino tamum.. tantummodo. 801

tanto - di quel punta, ellissi , per di cia of eM in quel punta vid; .
J6 al 3\ Fin cllB 'I pia&8re eterno ee. La colloacenazione del I"'flare

(0) .Ad Rom. 12. (~) La m~nle pre.a dal Poeta no.tro per 1a memo
rit, yedila Ill!. 11 8, cd .hro~e.
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DEL PARADISO

Che non pur ne' miei oeehi e Paradiso.
Come si vede qui aleuna volta

L' afl'etto nella vista,s' clio e tanto
Che da lui sia tutta l' anima tolta;

Cosi nel fiammeggiar del fulgor santo,
A eh'io mi volsi, eonobbi la voglia
In lui di ragionarmi aneora alquanto •

E comincio : in questa quinta soglia
Dell' albero che vive' della eima,
E frulta sempre, e mai non perde foglia,

richiede che s' intenda per ellissi tralasciato di premettersi a questo ter~

zetto un cosl al senso di cosl andava la cosa, ed al terzetto seguenle
un ma poi ; come se. detto avesse, cosl Ukro da o~i altro dislre fu
il mio affitto fin che il piacere eterno, il divino beatifieo lume, che
diretto, direttamente, r(Jlggiava in Beatrice, dal bel viso di essa riBet
tendo, mi contentava col secondo aspetto, col secondario venire a' miei
occhi. Ma poi con un sorriso vincendo me, distogliendomi da quel
beato assorbimento, ella mi disse ec. - eke non pur ne' miei ec. ,
che non ~ il Paradiso sola.mente negli occhi miei. • Tutti i Comentatori
sembraci , che vadan contenti di spiegare in generale che Paradiso nOll
~ solamente negli occhj di Beatrice J rna non han cura di avvisarci "1lon
sia fuod di essi. Supplisee il POST. CUT. dicendo Quia non solum in
contemplatione TheolofJiae est -felidtas , et beatitudo, sed ·etiam in
-eremplis valentium virorum; la qual chi08a ci aoddisfa pili di queUa del
Sig. Poggiali, che comenta Yolgiti a Caociaguida, e tornando a mirar
lui dopo aver sl goduto nel mirar me vedrai, che non s81amentB n~'
miei occlli ma anche in quelli eli lui e ParaJ.istJ. PercioccM dobbiam
riflettere in primo Iuogo che Beatrice disse al Poeta volfJiti etl alcolta
non gill volfJiti t1 guartla; ed. in secondo, che Dante nel principio del
Canto ehiaro si esprime, che non gustava dell&; vista dell' avolo, ma del
verba, cioo de' pensieri e concetti di lui snIle predizioni fauste ed in
fauste di sua vita N. E.

n 23 24 Come si lIede qui ec.: come qui tra noi alcnna volta nel
solo seniliiante (a) scorgesi l' Amore - Che da lui sia tutta I' anima
tolta , che tutla tiri a se I' anima, che tutt... seeo abbia impiegata I' anima~

25 Del fuliJOr .santo, del.lume .in .cui I' anima di Cacciaguida n8lcon
deasi .

26 A ch'io mi "oIsi Iegge la Nidob., a cui mi void I' altre ed.izioni .
28 29 30 In quesla quinta soglia Dell' alhero ChB BC.: in questo

(4) rista per ,emb,ante adopr. i1 Poeta Purg. XVIII 3.
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3 I 5piriti son heati che gin, prima
Che venissero al ciel , fur di gran voce,
51 ch' ogni Musa ne sarebbe opima .

34 Pero mira ne' corni della Croce
Quel, ch' io or nomero, II. fara l' atto
Che fa in nube il suo fuoco veloce.

37 10 vidi per la Croce. un lume tratto
Dal Domar losue, com' ei si feo ,
Ne mi fu Doto il dir prima cbe '} fatto.

40 Ed a1 nome dell' alto Maccabeo

quinto cielo di Marte ( .chi08ll il Landino ) dov' e l' albero della Croce
( la luminosa Croce formata in Marte dagli apjriti beati ) (a), che vive
della cima ch' e Cristo. Meglio pero gli alui spoaitori c.omunemeQte per
l' aJbero, che "i"e della cima spiegano ~tto tutto il Paradiso, peroccU
..ivente del divino lume, che vieoe a lui dal pin. alto luogo: e come
Virgilio nella Georgica appropria la voce tahulatum ( che propriamente
dicesi delle case, e vale solaio, 0 palco) ai diversi ordini 0 gradi ehe
compoogono i nmU di W1 albero, contemnere VMtos ..4ssuescant, sum
masque sequi tahulata per ulmo. (h), cosl intendendo che appelli Dan
te soglie dell' albero del Paradiso i divel'lti ~radi del medesimo, chi06ano
detto Marte quinta soglifl. dell' alhero. perocche il piaoeta che forma il
quinto grado del Paradiso - frutta sempre" e mai non perde fOG'ia •
lempre e adorno di frondi e di frutti. • II Postill. GlembelVie prende
qnesto passo io Allegoria dell' Eternia del Regno Beato, ricordandoci iu
margine Cujus reG1li non erit finis. N. E. .

33 Ogni Musa ne sareh~ oplma, osni poeta n' avrebbe ricco ed ab
bondante soggetto pe' suoi carmi .

35 36 Ll, intendi nei detti corni della Croce - fara I' atto Che
fa in nuhe ec. : fara quel m~esimo fiammeggiare e trascorrere che fa
nella nube it suo fuoco veloce, il fuoco che nel auo senD oaaeonde,
al10reM formasi di quello il baleno .

37 38 10 yidi per. per eotro, la Croce un lume traUo, spinto.
mOS50, dal nomar, com' ei ( per egli riempitivo ) si feo, dal oominil'
Ii. com' egli ai kce, Iosue, famoso capitano dell' Ebreo popolo.

39 He mi fu nato il dir prima ec. , n~ prima udii delto tal .nome •
we vedessi quel lume trascorrere per la Croce.

40 Dell' alto Maccaheo, dell' ioclito Giuda Maccabeo, 1iberatore del
popolo Ebreo dalla tiranoide d' Antioeo •

(a) Vedi Paradi'.1" 97 e .egg. (b) Georg. 11 360 e leg.
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Vidi muoverSI un alLl'o roteando:
E letizia era ferza del paleo.

43 Cosl per Carlo Magno, e per Orlando
Due ne segul 10 mio attento sguardo,
Com' occhio segue suo falcon volando.

1,6 Poscia trasse Guiglielmo e Rinoardo
E 'I duca Gottifredi la mia vista,
Per quella Croce, e Roberto Guiscardo •

41 tin altro, intendi, lume - roteando, volgersi in giro.
42 Letizia era ferro del paleo: vale, l' allegrezza era quella che fa

ccvalo cosl roteare. Paleo appellasi un pezzo- di bussa, 0 d' altro pe
sailte 'legno , di 6gura conica, che si divertono i fanciulli di far gitare.
Sono essi provveduti di una sferza, ci~ di una vergbetta. daUa di cui \
cima -pende una non lunga cordicdla. 0 striscia di 80ttil cuoio. Con
questa cordiceIJa, 0 cuoio fasciano a pin giri il cono; indi con una ma
no ritenendo Ja vergheul\. coil' ahra lasdano suI pian terreno , colla pun
ta al piano voha, il fasciatopezzo, cbe svolgendosi concepiace vorticoso
moto, cbe foscia ritiene. anche sviJuppato, su 'I suolo: ed a6inch~ nOD
termini cola moto. vsnno i fanciuIli colla detta sfena percaotendo il cono ,
secondo 'Ia direzione del moto cbe gia eseguisce. Questo fanciullesco tra
stulIo, che ci dice il Venturi pratticarsi tuttavia ill qualcbe parte dena
Toscana, e ch' io stesso bo con piacere osservato in alclln paese dell.
Lombardia ( segnatamente in Desio • borgo da Milano dieci miglia &soo
5to ) , ~ quello' stesso cbe avvisa il Daniello, e ripete il _Venturi, de
acrittoci elegantemen~e da Virgilio in que'versi della Eoeidc (a)

Ceu quondam torto· yalitans mb yerbere turbo,
Quem puer,' magnb in ffYro vacua atria circum
Intenti ludo exereent: ille actus habena
Curvatis fertur spatiis: stupet in.fcia turba,
I"'p'tlbesque mllngs, mirata 1Jolubile bu:x:um:
Dant animas plaGae .

43 Carlo Magno, Imperatore e Re di Francia, - Orlando, Conte
d' Anglante, uno de' pill valorosi Paladini di Carlo Maguo. VOLPI.

44 45 Due ne seGu' ec.: a due altri lumi &Correnti per la Croce I' 00

chio mio attento tenne lIppresso. come ·1' oochio del cacciatore tiene ap
presso al faleone cbe vola alia preda.

46 47 48 Paseia trasse ee. Poscia co'lumi slloi acorrenti si attirarO
DO 10 sguardo mio per entro di quella Croce Guiglielmo. e Rinoardo.
e il Duca Gottifredi, e Roberto. Guiscardo. II verbo trasStJ. delta del

(.> Lib. VJI 5'(8 e segg•
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49 lodi tra l'altre luci mota e muta
Mostrommi l' alma, che m' avea parlato f

Qual era tra i" can~or del cielo artista .
5:1 10 mi rivolsi dal mio destro lato J

Per vedere in Beatrice il mio dovere
o per parole 0 per atto segnato :

55 E vidi Ie sue luci tanto mere,
Tanto gioconde , che la sua sembianza
Vinceva gli. altri, e l' ultimo soIere •

58 E come, per sentir pin dilettanza
Bene operaodo r uom, di giorno in gl~rno

S' accorge che 1a sua virtute avanza ;
6 I Sl ro' accors' io, che 'I mio girare iI)torno

solo Guiglielmo si riferisce per zeuma aDche agJi altri Ire ero1 . GuigIiel
mo fu Conte d' Oringa ( 0 d' Or'lJenGa , c(\me scrive il VelJutello, a
d' OullerfPIt! , come pensa iI ':.enturi ), e figliuolo ael Conte di Narbo
Da . Rinoardo fu parente del prefato Guiglielmo. Gouifredi di BugHon.
combattendo animosamente contra gl' infcdeli per zelo della religione Cri..
stiana conquistO Ierusalem, e ne fu fauo Re . Roberto Gniscardo Re di
Sicilia, di cui abrove il Poeta medesimo, Con quella, che send di col
pi doGUe Per eontrastare a Roherto Guiseardo (a). DUIELLO.

49 50 5I Indi tra I' altre luci ee. Ultimamente tra I' aIlre luci me:'
scolatasi I' anima che gli avea parlato, che fn Cacciaguida. mostrossi al
Poeta quale artista egJi fosse tra i cantori del delo; pcrciQCC~ ritoma
to I~ onde partito 5' era, e rimessosi tra ], altre anime·, ricominciO a
canlare. DANIELLO. - Mota all' uso de'Latini dee qui Dante avere
suIto in vece' di' mossa per e'Vitare il mal suono cbe nrebhero falto ·..i ..
cine Ie parole mossa e mista. .

53 54 Per lIedere in Beatrice ee. : per attendere do che Beatrice mi
dicesse. 0 mi accennasse di !lover fare.. . '

55 Le sue luei tanto mere, gli occbi di lei tanto purl. tanto sereni.
57 Yince'lJa gli altri., e I' ultimo wlere: adopra solert'l in forza ·di

sustantivo per solito; e vuol dire che la serenita e giocondit~ che vide
qui nel ·St'mhiante della sua donna, superava il solito delle aItre ·volle.
e per fino dell' ultima; della quale disse nel principio di. questo canso
eli non aver termini nc\ concelli bastevoli per esprimerla .

61 62 63 Sl m' aeeors' io ee. Cosl veggendo quel miracolo. que! ma-

(a) lof. UVIlI. 13 e .eg.

TOni. III. o.
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Col cielo 'nsi~me avea cresciuto l' arGO,
Veggendo quel miracol piu adorno.

64 E qllale e il trasmutare in picciol varco
Di tempo in bianca donna, quando 'l volto
Suo si discarchi di vergogna il car~o;

67 Tal fu negli occhi miei, qll~ndo fui volto ,
Per 10 candor della temprata stella,
Sesta, che dentro a se m' avea raccolto :

70 10 vidi in qllella Giovial facella

Lo sfavillar dell' amor, che" Ii era ~

raviglioso sembiante della mia donna, reso pin adorno. m' accorsi che it
mio girare intorno insieme co '1 cielo "avea Cl'eSciulo I' "rco, erasi porta
to in phi. alta ed ampia circonferenza . Suppone queIlo, chc ba gill. piti
volte avvisato, che coIl' avvanzarsi verso I' EmpiJ:eo divenisse Beatrice pili
bella (a). "

""64 65 66 E quale e il trasmulare ee.:" e come in picciolo spazio di
.tempo donna, che la vergogna deponga, trasm,tasi di rossain biallca .

6, 68 69 Tal fu, intendi, Beatrice, negli occhi miei ee. : cosl,
quando mi volsi" a Beatrice (b), vid' io lei matar colore; e di rossa
ch' era prima nel rosso lame di Marte, divenir bianea nel eandore della
temprata stellct I6sta, di Giove, nella quale «' io entrato. Sapponeodo
il Volpi che" Del. primo verso di questo te~tto·seritto lia quando fu' vol
to, cioe col Beglio" 4' apostrofo SOPl'll l' u del fu, spiega fu' per fui ; e
il gluttO wenso cOO richiede. Leggendo pero aleune edizioni fu senZo' apo
Itrofo", ed .altre fui (c) , a qneste ho voInt'io uniformarmi - Tem
prata stella, apl'ella Giove, percM ( dice il Venturi) in mezzo a Sa
1umo IroppO fredd() , e Marte troppo caldo, e cosl parlieipante della na
tura dell' uno edell' altro pianeta. La brevita 60eImente del tempo, in
cui Beatrice mutossi di rossa in bianea f' legua ·Ia 'Velocith del mota colla
quale da un delo passavano all' altro; della ~ q,uale velocita altre volte pu-
re ha favellaao (d) . '.. "

10 Gioviale. appella questa stella credo a doppio riguarclo, cdal
senso proprio di GiO'Oiale, che vuol dir di. Giove, ed alsenso trasIaao ,
cbe vuol dir tiela, allegro "- fa.cella. diminutivo di lace, 6accola,
in .grazia della rima. " .

11 Lo ~favillar dell' lImor ee. : 10 8plendore cle' beati spiriti iafiam
mati di ca~ita, die erana iD ~Ia stella.

(

Cal Vedi. tra gli ahri langhi. Par. VII[ lIS e selg. (6) Verso 5~.
(c) Vedi tra Ie altre ql1ella di Vcnezia 1518. (d) Vedi, tra eTi altr i luoghi,
Par. II 23 e .egg.
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Segnare agli occhi miei nostra favella.
73 E come augelli surti di riviera,

Quasi congratulando· a lor pasture,
Fanno di se or tonda or luriga schiera ;

76 8i dentro a' lumi sante creature
Volita'ndo cantavano, e faciensi .
Or D. or I. or L. in sue figure.

79 Prima cantando a sna nota moviensi :
Poi, diventando l' un di questi segni,
.Un poco s' arrestavano e taciensi.·

7" Segnare agli oee',i miei nostra favella, vale quanto sBG"ar .. rap
presentar, agli oeehi miei lettere del lJostro alfabeto . Imperocclu~, se per
favella si ayessero a intendere delle parole ,esseri,do Ie parole che vide
da cotali lettere formarsi, state, come in appresso dirk, Latine, e non
ltaliane , malamente avrebbe Dante deno 8UO quel parlare, che a' suoi
tempi non era in uso. ' \

73 74 75 Come augelli, Gru, Ceceri, e simili. LANDINo.~ lor
ti di riviera, alzadsi da flume, 0 da riya di flume' -(0) - Ii lor pa-'
stu,:,e, a loro pascoli, inte~di, 1,)ola,.OO - quasi congratulando fan-'
no ee., quasi per aHegri8 volgeodosi e rrvolg.ndoai ilel 101'0 volo compon-
gooo di Be or tonda, or lunga sc:hiera. ."

,6 Si dentro a~ lumi ee'.: cosl Ballte' amIXle di lumi ricoperte.
77 Faciensi, come serive il BOdca~eio 'pure (b), ha la Nidob. qui,

ed uniformemente moviensi, e taciensi nelle corrispondeoti rime; ove I' ed.i
zione della Cr. e Ie seguaci Ieggono facensi, mO'Vtensi., e. lAcensi. Fa
censi (dnolsi qui'I'V~tnri) ira elNTlkio' di faceansi , mtNiensi in: luogo
di mweansi, e taeensi in cambio di tae8lJnsi, ,ccm tle.inenze "iolellitmul1l"
te sforza,te, e non si sa poi ptirehe. Mil iJ p«!rch~ avrebhelo rio'genuto e·
I' avesse cercato nel Trattato de' 'Verbi del Cinonio cap. 6., If:d.:.~ eire cost
costumavano gli a'fttichi di rare qualunque volta loro piacesae; ~
usiam noi a piacere amerebbero ed amere6bono, ed altre simili van.
zioni •

78 Or D, or ee.: cioe prima faceansi un D, pascia un I, poi un L,
poi (8' intende) di mano in mana tuite I' altre lettere componenti Ie sot':'
toriferite parole Diligite iustitiom qui iudicptis terram. . ..

79 A sua no~a mO'Viensi, al suo canto accordavano il daollare.
81 Un poco s' arrestavano, per cioo lasciar ben comprendere I. let

tera ch' essi formavano.

(a) Adoprlto il Dome di riviera e 1)ell' UDO e nell' .ltro .igDiflcato vedilo
nel Vocabolario della Cr&18c.. (b) Am. I" i•. Clp. 13,

003



85

88

91

DEL PARADISO

o diva Pegasea, cbe gl'ingegni
Fai glorio5i e .rendigli longevi,
Ed essi teco Ie cittadi e i regni,

IlIuslrami di te 51 ch' io rilevi
Le lor figl1re com'io l' ho concette:
Paia tua possa in qnesti versi brevi.

Mostrarsi dunque cinque volte sette
Vocali e consonanti : ed io Dotai
Le parti 81 come mi parver dette,

Diligite illstitiam primai
Fur verbo e nome di tutto'l dipinto
Qui jlldicatis terram fur sezzai .

Poscia nell'M. del vocabolo quinto

82 0 diva P~~al~a . Pegale~ appellansi tutte e nove Ie Mnse dal ca·
nIlo Peg8so da loro educato: qui pero Dante can tale appellazione in
VOCll la MilO, che gill Purg. I. 9. accenno presidente al .uo poema, ciot\ .
Calliope. .

84 Ed elsi teco Ie citttuli ec. Ellissi, in luogo di dire, ed essi in
gegni teCf), aintati dll Ie, fanno gloriose e '.ngeve Ie cittadi e i regni.

85.86 Illustri:uni- di te, riachjarami col luo. lume - sJ ch'io rile'lJi
I.e lor. figure, com' io ec.: talmente che esprima Ie figure, che que
gH spiriti m' appresentarouo, con 10 steao online che allora Ie concepii.

87 Pm'a, IIppariSca, mostrisi .
88 89 90. Mnstrarsi dun~ ec. Si composero adunque quegli spiriti

successivamente in' ~ettere tra vocali e consonanti in tutto cinqu.e volfe
sette, ci~ trentllcinque: e trentacinque lettere eli Catto contansi. nelle pa
rQle, chedira da esse formRte, Dili,!fite iustitia". qui iurL:catis terram

. - notai Ie parti, m; ritenni a mente dasennll parte, ciaseuna lettera
- sJ come, con quell' online medesimo - mi pa",er dette, eata
cresi in grazia della rima, per mi apparvero rcritte.

91 92 93 DiHgite iustitiam primai ec. Costruzione. Primai tli tulto
il dipinto fur 'Verba e n01M, DiIigite iustitialll: seZ%ai, ultimi, fur
Qui iudicatis terram. Ammonizione II questa colla quale incomincia il lihro
della Sllpienza di Salomone .

. 94 Nell' M del vocabolo quinto la Nidob. ed altre edizioni (a), Nell'M
det vocabol quinto I' ediz. dellR Cr. e Ie seguaei; credo per leggere emme
in luogo d' em. n quinto vocabolo II iustitiam.

(a) Vedi tra I' a1tre 1•.Veneta 1678.
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Rimaser ordinate si che Giove
Pareva argento Ii d' oro distinto.

97 E vidi scender altre luci dove
Era'l colmo dell' M, e Ii quetarsi
Cantando, credo, il bell ch' a se Ie muove .

100 Poi, come nel percuoter de' ciocchi arsi
Surgono innumerabili faville,
Onde gli stolti sogliono agurarsi,

J03 Risnrger ·parver quindi piu di ,.mille
Luci, e salir qual assai e qual poco,

95 g6 Rimaser ordinate, accordll colle santt1 creature, dalle quali
ba detto ehe queste lettere si eomponevano (a). La eagione di fare che
nella formazione dell' ultima M si fermassero tutti quegli spiriti ~ l' essere
la figara dell' M conCacevole ai primi lineamenti dell' aquil!l colle ali aper
te, .temma imperiale, ehe vuole in seguito, colI' aggiunta d' allri Iumi
noai spiriti, nella medesima stella figurarsi - sl che Giove ec.: tal
mente che quelle stella candida (b), Ii dov' era Ia M pareva argento &e-
liato d'oro. .

97 98 DO'Ve Era'l colmo dell' M, in cima all'M - e II quetarsi,
forlDAndo all' M quasi corona di gigli; e percio di questi lumi riparlan
do ne'versi 112. e seg. dirl

L' altra beatitrulo, ehe contents
Pareva in prima d' ingigliarsi all' emme •

99 Cantanclo, credo, il ben che ee.: lodando, credo, con canti che
facevano il bene ehe a se, ad unione, esse luci tira. Per questo bene
la comune degl'interpreti intende Iddio: io pero pin volentieri intende
rei i1 bene dell' unitA dell' impero, 0 sia dell' universale monarchia, ehe
IOIItiene Dante da Dio ordinata per la eomune pace (c) .

102 Ontle gli stolti sogliono agurarsi . Augurarsi leggono aleune
ecliaioui (d). Trovandosi pero seritto frequentemente da buoni antichi
agurio per augurio, agurato per augurato ec. (0), puoasi eredere serit
to eziandio agurarsi per aUo.",rarsi. Qnanto poi al restante. egli di fauo
anche a dl nostri interviene che, vedendo aleuni I' innumerevole numero
di seintille ehe ICoppiano da' percossi .ardenti eiocchi, sclamano, 0 tanti
secchini ! 0 tante dobble I

103 Risurf!6r par1J!Jr quindi , alzarsi qnindi si videro .
104 E saUr qual assai e .qual poco, e salire alcuDa assai t alcuna

(a) Verso 76. (b) Coal I' ha di gia anisata nel It. 68, ed anche Del
ColltJito traU.2. 14. (c) Vedi la MOllarcMa di Dante. (d) Vedi, Ira l'altre,
Ie VeDete lS6S e 1518. (e) Vedi il Vocabolario deUa Crusea.
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81 come 'I Sol, che l' accende, sortille:
106 E, quietata ciascuna in suo loco,

La testa e'l collo d' un' aquila vidi
Rappresentare a que] distinto Coco.

109 Quei, che dipinge Ii, non ba chi'l gllidi;
Ma esso guid~, e da lui si rammenta
Quella virtu ch' e fonna per Ii nidi I

1!0CO. L' edizioni diverse dalla Nidob. leggono e quali assai e qua' pot» •
come quella della Crusca, e tutte Ie moderne segUaci, ovvero qual; assai
e quai poco, come altre edizioni .

105 Si eome'l Sol ee. : siccome iI divin Sole. Iddio. che· ora lassD.
Ie fa del suo IUDie risplendere, sortille, Ie distribui (intendo) qui in
terra a phi 0 meno alLi gradi di giudicatura.

108 Rappresentare a quel distinto fuoeo: formarsi da qnel fuoco c~e.

piu alto salendo. erasi dislinto daIl' altro rimasto a fonnare Ie parti dell'
aquila piu basse. Della particelJa a per da vedi Cinonio (a).

109 Quei (sincope di queGli, che dicesi in vece di colu;, 0 di quella
persona) (b), ci~ Iddio.

1 10 Si rammenta, si riconosce.
111 Quella 'VirtU. eli' eforma per Ii nidi, Intendono per rotale "irtu

gI' interpreti tutti la virtu di"iria form ante i cieli e i pianeti, e diacri
buente ID essi aIle beate anime i proprj hlOgbi: eel aggiungono appellarsi
nidi questi luogbi pe 'I servire che fanno aIle anime stesse di ripaso; e4
ancbe in corrispondenza all' avere di sopra (c) assomigliate l' anime agli
uccelH. Quantunque pero si sforzino essi interpreti di questo senso con
dime, io non posso dissimulare, che sempre al gusto mio rimane scipi
to ; e che nidi cosl assolutamente detto troppo ~ duro ad intendersi tanto
pe' cieli. 0 pianeti. quant.o per Ie sedi delle beate anime: n~ veggo come
una similitudine del moto degli uccelli al moto di quest' anime gill d.
un pezzo recata ed ita in obblio, possa fin qui inftuire convenienza al
preteso traslato. Quanto a me dunque. intenderei che, in prova di DOD
abbisognar Dio di chi 10 guidasse nel dipingere, nel formare esattamente
quell' aquila I dica riconoscersi crea ta d.a Ini queIla 'VirtU , ~uen!l natura.
che per Ii ( nelli) (el) nidi non 50]0 delle aqnile , ma degh uecelli tutti.
~ la forma, la formatrice ~ de' pulcini. Ovvero, lie scostar mi dovessi af
fatto dal letteral signi6cato della voce nidi) trovando dai Latini trBsferita
essa voce a signi6care incavali vasi (Nidus etiam Vasl'S (!enu! est, a ni
tlorum similitudine ita appellatus: Yarro. Lymphaque e lacunafontiwn.

(a) Partie. t 12. ~ (b) Cinonio Partie. 214 1. (c) Verso 73 e stg'll
(tl) Cinonio Partie. 195 15.
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I 12 L' altra beatitudo, che contenta
Pareva in prima d' ingigliarsi aU' emme 7'

Can poco mota seguito la'mprenta .
1I5 0 dolce stella, quali e quante gemme

Mi dimo.straron, che nostra giustizia
Effetto sia del cielo che tu ingemme!

118 Perch'io prego la mente, in che s'jnizia
Tuo moto e tua virtute, che rimiri
Ond' esce il fummo che tuoi raggi vizia :

allata nidos implent) (a), intenderei, che di simile traslazione daUa ri
ma astretto, valelldosi allcbe il poeta nostro, appelli nidi quelJi che gli
arte6ci gettatori dicono cavi 0 forme (app~nto ~ua~i ~~di preparati !ft
gesso, 0 creta ee. per formarne statue 0 altr1 lavor1 dl rlhevo); e ehe 10

vece di dire, ch't} d.a Dio negli arte6ci la guidatri~e idea per la eostru
zione de'lol'O cavi, dica da lui la virtu, ch' e forma per li nidi.

113 113 L' altra beatitudo, cheee. Beatituao dice al modo de'La
tini , in vece eli heatitwlintJ, per numero (avverte il Volpi saggiamente)
d' anime beate; come dieesi nohilta, per numero di nobiJi, e gioventU
per nuuiero di giovani. Vuole adunque iotendersi: I'altra sckiera di kate
anime , eke di prima sw 'I colmo dell' A-I quittatasi pareva contenta eli
formare a quella una qua,i corona eli gigli.

1 14 Con poco moto segu.ito la 'mprenta: con breve trasferil'si e di
stribuirsi qua e. la .prose~i 6no. al termine I' imprenta, l' impronta, la
figura dell' aqUila Imperiale. .

1 15 0 dolce stella, di Giove -.gellUfU:, appelJa Ie rilucenti lD

Giove beate ani me.
116 117 Mi aimostraron ee.: fecermi con08cere ad evidenza, che la

giustizia qui 'n terra e un influ880 di que! cielo che tu Ildorni. Fa, credo,
.dal cielo di Giove influirsi III giustizia in terra Illlusivamente alIa mitologia,
che pone essere Giove stato l'institutore de'regi, ed aver loro prescritte
Ie maniel'e di governare (b). Siccome poi Sl,Jppone Dante che aUe celesti
ruote torni l' onor dell'influenza, e'l hiastrJ,o (c), percio cIa! veder egli
in Giove molte anime di coloro che nell' amministrazione della giustizia
nel mondo si segllalarono, argomenta, .che dal cielodi Giove s' influisca
la giustizia in terra.

118 al 123 Perch'io pregQ J4 mente, Iddio, in eke s'inizia Tuo

(4) Niccolb Perotti Cornucop. ad ~pigr. 121, e 10 stesso ripete anche Ro
berto Stefano Del Th~saur. ling. Lat. art. Nidus; e 81 l' Dno che l' allro ap
poggiano su la testimonianza di Nonio Marcello. (b) Vedi Nalal Couti My
thai. lib. 2 cap. 1. (c) Paradiso JV 58 e .egg.
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121 81 che un' altra fiata omai s' adiri
Del comperare e vender dentro a1 templo,
Che si muro di segni e di martiri.

121- 0 milizia del ciel, cu' io contemplo,
Adora· per color che sono in te~ra

Tutti sviati dietro al malo esempIo.
I 27 Giil ~i solea con Ie spade far guerra:

Ma or si fa togliendo or qUI, or quivi
Lo pan che '1 pio padre a nessnn serra.

130 Ma .tu, che sol per cancellare scrivi,
Pensa che Piero e Paolo, che moriro
Per 1a vigna che guasti, ancor son vivi.

moto , e tua virtute, onde tu Giovial cielo ricevi a tuo moto e' I. tna
virtu d' influire in terra giustizia, che rimiri ec., cbe vedi d. qual parte
esce il fummo che i tuoi bei raggi oft'usc.. Sl clae un' altra flaw ec.
Intendendo pe'l detto fummo della giustizia viziatore l' avarizia; e, persuRso
di quanto altrove, e specialmente nel XVI. del Purg. v. 97. e &egg., ha
detto, che il mal eaempio degli ecclesiastici pastori abbi. ioftuito un tal
morbo nella cristiaoa greggia, passa a pregar Dio accio, come una fiata
gastigo coloro che facevaoo mercimonio nel tempio materiale (a), voglia
gastigare gli ecclesiastici pastori, che comprano e 'Vendooo oel tempio' for
male della Chiesa, murato, stabilito, COD' segni , con prodigj operati da
Gesu Cristo e dai santi (signa appellaosi i prodigj aoche nelle scritture
Sl1cre ), e col sanGUe, intendi, di Gesu Cristo e de' santi martin.

1',),7 Gia si solea ec. , intendi, in Roma.
1',),8 129 Ma or si fa togliendo ee. Biasima l' abnso delle scomuniche •

ed in vece di tutti i sacramenti, de' quali I. scomunica prin il cristiano,
11010 commemora Lo pan che'l pio padre a nessun serra, cioe I' Euca
ristico pane che Gesu Cristo otrerisce a tutti.

130 Ma tu. Chiosa il Venturi. Ma tu, 0 Papa Bonifazz'o PIll.
Parlando pero Dante ad un Papa vivente mentr' egli queste gi~ vedute co
se scriveva, ed avendo accennato altron (h) tinto della mala preCata pe
ce Clemente V. creato nel 1305., • questo piuttosto che a Bonifazio di
rei doversi intendere cotal parlare diretto - sol per cancellare seri,,;,
scrivi Ie censure non per correggere, e gastigare, ma per vendeme poi
Ie rivocazioni e la riconciliozione colla Chiesa cassandole. VBIiTUlll .

132 Yigna, con Ie scritture sacre lIppella la Chiesa - ancor son
vivi, in cielo, e ti possono punire. VENTUlll .

(4) Joan. 2. (b) Inferno SIX 8~ ••egg.
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136

CANTO XVIII.,
Ben pUOl tu dire: io ho fenno it disiro

81 a colui che volle viver solo,
E che per salti fu tratto a martiro,

Ch' io non conosco it Pescator, ne Polo.

~91

133.al 136 Ben puoi til dire ec. Morde I' aviditA dell'oro del pref.
to Papa, e. come 8U i fionni d' oro Fiorentini eravi anche a que'tempi
I' eOigie eli S. Gionn B.ttista (que! unto che volle viver solo, nella so
}itudine del deserto. e che per salti fll. tratto.a mardro , che da Erode
fll martirizzato in premio aJ leggilldro saltare della 6glia d' &odiade. co
me nllm il Vangelo (a», ·intende pe ,} santo cotali de.lla di lui e1ligie im
prontati fiorini, eel elliui adoprando vuole ai capisca come Ie delto aves.
Ie: Puoi til hensl de' santi burlandoti dire, talmente ho io fiaae Ie mie
brame al S. Giovan Battista d' oro, ch' io UOD couosco n~ il Pescator, ~
Polo (i preClIti Apostoli Pi"etro e Paolo ): ma essi. che in cie10 ancor 101I.

vi.i. ti Ii Canono tuo mal grado conoacere. Polo per PQl)lo dee ..
preIO dal Francele idiom•.

(a) Much.. 6.

Fine del .tlnto decimotta~o-•

T.".. 111. Pp

/



CAN T 0 XIX.

---
ARGOMENTO

Introduce. il poeta in questo canto a parlar 1'tU/uila. Poi muove un
Gubbio, se alcuno sen.a la Fed~ Cristia7la," si possa salvtU'tJ·

I

4

7

Parea ~inanzi a me con I' ali aperte·
La bella -image, che Del dolce frui
Liete faceva I' anime conserte.

Parea ciascuna ruhinetto, in cui
Raggio di Sole ardesse sl aeees?,
Cbe De'miei oeebi rifrangesse lui.

E quel, ehe mi convien ritrar testeso,
Non porto voee mai, ne scrisse inehiostro,
Ne fu per fantasia giammai compreso.

1 2 Parea per mostravasi: e cosl anche nel Y. 4. - La hella
image dell' aquila. Imase qui, come altro,'e (a) adopera alIa Francese,
per immasine - frui, per fruire , 6ioire, voce Latina. VOLPI.

3 L' anime conserts, intreeciate nella formazione di quell'aquila, come
ha divisato nel preccdente canto (h) .

4 5 6 Parea ciascuna ruhinetto ec. Ciaseuna di queUe llnime, come
queUe, ch' erano accese di zelo della giustizia, sembrllva rubino (pietra
preziOSI di 6ammegg;ante colore) percosso da raggio di Sole, e talmente
acceso, che parea che negli occhi mi rifrangesse, mi ribattesse lui, cioi!
il medesimo Sole; e no 'I medesimo raggio, come chiosano Vellutello e
Venturi: imperoccM aU' uopo di riflettergli negli ocehi s~lo esso raggio non
aarebbe stato bisogno di avvertimelo sl acceso .

? Ritrar, per tkscrivere - testeso, signi6ca il med.esimo ehe teste,
ora, in qlUsto punta (c).

8 Non porto, vole non annunzio. .
9 He fu per fantasia tJC. ni verano pammai s' immagino _

(0) Vedi Pargalor~ uv 26. Paradilo 11 1~2, mI 2. (b) Veri. q1 e It-gR
(c) Vf'di 'I VGitaboJario della Crulca che arreca .sempj d.U. voce medeli.
ma adoprala cia ouimi Icrittori anche in prol,.
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loCh' io villi, ed anche udii parlar 10 rostro,
E sonar nella voce ed ;0 e mio,
QuamI' era nel concetto no; e nostro.

13 E comincic}: per esser giusto e pio
Son io qui esaltato a questa gloria,
Che non si Jascia vincer a diaio:

16 Ed in terra lasciai la mia memoria
Si fatta, cbe Ie genti Ii malvage
Commendan lei, ma non seguon la storia.

19 CoS! un sol calor di Molle hrage
Si fa senlir , come di molti amori
Usciva solo un suon di quella image;

22 Ond'io appresso: 0 perpetui fiori

. 10]A rostro, il becco den'aquila descritta .
. 1 1 l' E sonar nella voce etl io e mio, Quantl' tJl"tI Be.· A.d accea

nare il c:oncorde volere eel operare delle giuste 811ime beate componenti
quell' aquila Ie fa pronunziar lutte irisieme I' istesse parole, talmente che
nel CODcetto del Poeta eli cotal simultll di parlare accorto (a), 1';0 e '1
mio, che in uo medesimo te~po ciascuna di queUe anime pronunziava •
facen senso eli noi e eli nostro. Malamenle il Venturi per concetto va
qui ad intendere l'interno concetto delle medesime parlanti anime. Ben~

lOlamente si rivolge esso a l"iprendere iI penl8re eli taluno (che dee essere
iI Volpi), eke una sola tli quelle tmime parlasse per tlUte; apparenJ.
nel testo chiaro. che tutte concorrevano a formare una sola 'Voce.
en' era la 'Voce dell' aquila .

14 Son io. Ricordati lettore che ciascun di que' beali coal parlava
- a questa tlloria legge 1. Nidobeatina, meglio che tutte l' a1tre edi
zioni a quella gloria .

. 15 Che non si l(Jscia 'Vincer a disio, che si stende pili in III d' ogni
desiderio nostro. Allude a cio che de'beni celesti ne prcdica santa chiesa.
i quali omne tksiderium superant.

18 Lei J la mia memoria - rna non seguon la storia. non ne imi
·18no Ia virtu e Ie woni sante nella stocia delle n08tre gloriose gesla nar
rate • VENTURI.

20 Amari, per anime innamorate della gillstizia.
21 Solo uia 'Kon, solo uno e non elilCrepanli parlari •

.'
(a) Vedi v. 19 e .egg.

Pp :&
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Dell'. eterna letizia, che pnr uno
Parer mi fate tutti i voslri odori;

25 Solvetemi, spirando il gran digiuno',
Che lungamente m' ha tenuto in fame,
Non trovandoli in terra cibo alcuno •

28 Ben so io che, se in cielo altro reame
La divina giustizia fa suo specchio,
Che'l vostro non l' apprende con velame;

31 Sapete come attento io m' apparecchio
Ad ascoltar : sapete quale e queUe>
Dubbio, che m' e digiun cotanto vecchio.

34 Quasi falcone, ch' esce del' cappello,
Muove la testa, e con l' ali s' applaude

23 24 Pur' uno , uno 8010 - Parer mi fate legge la Nidobeatina.
e moltiasimi rnaa. veduti dRgli Accademici della Crusca, ove l' altl'e edi
mom leggono sentir mi fate - odori appe)]a Ie voei di qae' heau
merentemente ad averli appellati jio,.i perpetui dell' eterna letizia .

25 26 Solvetemi , spirando ec. Ponete voi fine col parlar VOltro alla
ignoranza mia , che Jungo tempo mi tiene in desiderio. Spirando, in sen
.0 dj esalando, dice in 11logo di parlando, a continuazione della meta-·
lora di jiori e 'odori ; e di{{iuno in luogo di pri1HJzione di notizia.

27 Non trOllandoli (Ii per gli) (a) in terra ec. non trovando 10 in
terra cibo cbe tal digiuno mi sciolga, cioe ragione che mi rischiari ed
acqueti .

28 29 30 Ben so io che, se ec. Ben io son certo che, Be la dlvioa
ginstizia fa suo specchio altro r~ame, si affaccia e ai 8C1l0pre ad aJcun
ordine de' regnanti qUR~SU, il 'llOstrO ordine 5icuramente non vede esu
divina giustjzja nascost. aotto veto.

31 32 33 Sapete ec. Qultsi diea Poi. chtJ in Dio tutto 1Jedete, sa
pete ec. - che m' e di~lln catanto 1Jecchio, corri5ponde al delto CAe

- lunlfamente m'''a tenuto in fame .
34 Falcone, nccello di rapina, che i cacc1alori addeatrano a prendere

.ltri uccelli ed a Joro portarneli - cll' esce del cappello, cbe viengli
tratta di capo quella copertadi cuojo, che gli 5' impone perch~ nOD ves-·
sa lume, e non 5i dibatta (h) .

35 Con l' ali s' applaude , dimenando I' ali f. a Be medesimo feata.

Cn) Vedi Cinonio Pttrtic. 165 1 e 2. (b) Vedi la voce cappeUo S.3 Del
Vocabol.rio della Crulca.
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Voglia mostrando, e facendosi hello;"
37 Vid'io farsi quel segno, che di laude .

Della divina grazia era contest.o ,
Con canli, quai si sa chi lasstl gaude.

40 Poi comincio: colui, che volse il Sf!StO'

Allo s.tremo del mondo, e dentro ad ess()
Distinse tanto OCCtllto e manifesto,

43 Non poteQ suo valor sl fare impressa
In tutto r universo, che '1 suo verbo

. Non rimanesse in infinito eccesso ..

301

36 YotJlill rnos',anJ.o., intendi di _artJ - face~ hello , rin
pDuzzandosi.

37 38 Sepo Ilppella quell' aquila, peroccM seguo, 0 sia insegna Im
periale. - eli laude ec. , in vece di lorJatori tIella eli.,ina grazia-
cOlJtesto, da c01ltessere, per composth. .

3g Con canti , eon accompaguamento di canti - i("ai si s~ ec. (il
si vi sla per ornamento) (a) , quali sa fare cbi'n Pllradieo gioisce. Vuo
Ie dire ehe, come (ecero Ie beate· anime d' altri cieli, di moatrar allegria
ogni volta cbe poterono soddisfare a qualche eli lui mma (II), cosl fe-
c:ero aJICOra queste componenti I' aquiLt . .

40 41 43 Colui, che vol,e il $6sto Allo stremo del montlo. Definen
do il Vocabolario della Crasca 6e$lo, termine d' architettura, per la cur
Yita 0 rotondita degli archi, e delle 'fX)lte, ed arrecandone questo pa8llO.
di Dante, ag«iunge, quJ(iGUratamtJnttJ; ci~ (quanto intendo) per cur
410 0 rotonda termine. Meglio pero sarebbe per smo, intendere il me-·
desimo me Sf!sta , compaaso ; e spiegare Quel Diu, che t1Olgendo il suo
compasso , fisso i rotondi limiti del mondo. Tanto pill che sesto in ve
al di sesta appellasi il compasso lIDcbe dagli arte6ci in alcnni luogbi deBa
Lomhardia .. Delio ste880 sentimento c\ il POSTlL. Cu. it qnale su la voce
.resto pone francamente compassum. E non altrimenti iI POSTIL. CABT.

chiosa Strumenturu GeomtJtriae N. E. - tanto occulto, e manifesto.
ellillli, in -vece di tanto occulto, e tanto manifesto, cioo tante eose a noi
ccculte, e tante a noi palesi.

43 SI fare impressa, imprimere talmente.
44 45 II ,suo veroo vale il suo concerto il '"0 intendimtJnto, come

al verso 1. del precedente canto si c\ dal Lirano spiegato: solo che in Dio
'C.ie~ nell' ivi citato luogo a dire euo Linno con tutti i teologi) DOn

(,,) Vedi Cinonio Pllrlit:. 2:A9 3. (b) Vedi per casion d' elempio Para
_ X,I 28 e leSS.
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46 E cio fa €?erto, clJe 'I primo superbo,.
Che I'll la somma d' ogni ereatura,
Per non aspeuar lume cadJe acerbo.

49 E ql1inci appar, eh' ogni minor natura
" E' eorto rir.et~acolo a ql1e( bene,

- Ch' e senza fine, e se con se misura.
5::& Dunque nostra veuuta, che conviene

Essere aleun de' raggi della mente,
Di ehe tlltte Ie cose SOD ripiene,

55 Non puc, di sua nato'ra esser possente
Tanto, ehe '1 suo principio non discerna
Molto di la, da quel ch' egli e, parvente.

~ il verbo ~ siccom' ~ nell' nom~, c~sa aceidentale , ma CODSU5laD&iale, m.
Ia persona stessa del divin Figlio - non rimanes~e in inJinito ~cceno.
Bon rimanesse inBnitamente ,.1 di sopra d' ogoi crento intendimcnto.

46 47 48 E cio fa cerro ec. e che il divino iBteodere ecceda .cosi
ago' intendimento creato comprovalo l' avvenimento del primo superho, di
Lucifero , che fu. la somma" la piu. 'eCcellcnte, d' ogoi creatura; imperoc
ch~ per nOD aspettar egli quel lome, cbe ricevnto avrebbe meggiore. ae
fosse. tome gIi Angeli fedeIi furono, staw conferlDato in grazia. acerbo t

immaturo a .cotale conferma , aunti cbe il tempo della conferma. giu
gnesse, cadde dal cieio.

49 Ogni minor natura, cosl appella agni natura creata per l'apporto
alIa Mtura diviiJ.a, che delle create ~ infinitamentt! maggiore.

50 51,4 quel bene, a quel divino Iume - Ch' e senuz fine: e
58 con se "usura cosi la Nidobeatina ove l' altre edizioni leggono Che mm
114 fine, e 48 in se 'misura: e bisogna intendere detto per ellissi e se
con ae' mis~ra in Inogo di e solamente se ~con Ie medesimo pll.O misura
r8. per nOD aver fool" di Be chi 10 aggaagli.

52 53 54 Nostra veduta, il v~ere, I'intender Rostro - ehe con
piene ee. cbe cODvicne sia quasi nB raggio della divina mente _ Di che
tlltre le cose son ripiene, secondo I' oracolo Nurllquid non 'cae/um et ter
ram ego impleo r (a). Sentimento abbozzato ancora da i poeti gelltili:
lewis omnia plena (b): Deum namqve ire per omnes Terrasque, tra
etusque maris, caelumque profundu.m ee. (e) .VENTUJlI •

55 56 37 iVan. puC> di su.a natura ee. per eucre, come ha detto,
corto ricettfJcolo al divin lume - che'l suo principia ee. Costruzione

(4) Jcrttn. 23. (b) Virgo Eclot;a 5. Ce) Virgo Ecl0Ba 4.
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58 Pero nella giustizia sempiterna :'
La vista, che riceve il vostro mondo,
Com' Occhio per 10' mare entra ,5' interna :

6 I Che, bencbe dalla prada veggia·. il Tondo,
In pelago nol vede: e nondimeno
Egli e, rna celal lui l' esser profondo.

64 Lume non e,se . DOll vien .dal sereno
Che non sa tUI'})a mai, I3nzi e tenebra,
Od ombra della carne, o·sno veleno.

tS'J Assai t'·e mo.aperta III latebra ,
Cqe t' ascondeva la giustizia viva, .
Di che facei quis1lion cotauto crebra ~

3n3

f •• ; ••~ •

elte non tlz'scerna il principio suo , illume. I'intendimeuto divino. par
vente malto di la Ja. que' cll' egli l:. 8Otto apparenza molto clal vero
discost8. .

, 58' 59 60 PeN nell,. girutizia tJC. Costnuione. Peri:; 14 'Vl'sta • l' in
IelligenZR, cIIe il II0stro mpnclo rictWe (intendi da Dio) s' interna. scorre
per entro, s' iosinna, nella giustizit& sempit~rna. del 'medesimo Iddio,
eona' occhio (mlro per 10 mare. ,,!I • : .. ', I

61 Dalla proda, 10 $lesso chI' til/a (a) proda, vicino alia riva""':"
wggia il fondo • per essere I"Beque ~l.mare viCino aUa riVII meno aIte .

. 6~ 63 In "elago nol iVetle',' nell' ako :r;nare peril non 10 scorge. Pe
lagus profundam ma,.is si(JniJit:at'(b)'- e ncmdimeno egli e, v' e ivi
pure il fondo -'- rna celal 'lui (coo la Nidobeatina e cela lui tutte
l' altre edizioni) l'esser pr%ndo \ 'ma la profondit~ 10 eela all' C?cilhio. E
"uole dire che, quantunqel'eOn' in tutte Ie ee,se vediamO i.l.· fondo di ra
Gione· ebe 'ha nel $UO· operate· la!' divina :giu-stizia , sempre' 'peru ,10' ha.

64 65 66 Lurne non ~ f!~' ,Parlato avenao fio qui -d.el~~ irisuffieienZA del
lume ehe da Dio, riteviam nai "mbr\ali .. per' potel'e a fondo' ~oboscere Ie
ragioni del divino- opel'are;' passa' ?ra ad Ilggiuugere ehe, fuor di cotal
lnme (che in ·vece di ditlo vegnente dal delo, da Dio, il dice vego'ente
dal sereno, clle non si turba ,!,ai) , ogoi altro non solo non e lume rna
tenebra (fn p~r diAstole, ingra~ia della' rima', ·Iuriga la seeondll sillaba) ,
od ombra dei/a· carn;:, 0 ,triO< veleno',' :ci~ a ignortmz8, a positivo ve
lenoso, maligno , dettame dalla carne cagionato. n VentW'i pero ehiosa,
che suo veleno vagha veleno del lume dell'intel/etto .

67 68 69 Assai t' ~ mo aperta ec. Molto bene ti ~ ora palese, che

(a) Vedi Cinonio Partie. 70 2. (11) Rober. St~pllan. TI,ts. ling. Lat. art.
pdQg/lI.
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70 Che tu dicevi: un uom nasce alIa riva
Dell' Indo, e quivi non e chi ragioni
Di Cristo, De chi legga,. ne chi scriva:

73 E tutti 6uoi !Voleri oed aui buoni
Sono, quanto ragione -umana vede,
Senza peccato in vita od in sermoni:

76 l\'Iuore non battezzato e seDza Cede;
Ov' e questa giustizia che 'I condaoDa?
Ov' e la colpa sua se el Don crede?

79 Or tu chi se' che vuoi sedere a seranna,
Per giudicar da lungi mille miglia
Con .Ia .veduta corta· d' un spanna?

82 Certo a colui '. che meCQ s' assottiglia ,

nell'impoteDZll del tuo intendimento consiste quella lat~6r4 quel. DUCOIl
diglio, in cui ti Ii celava la "i"a, vegliante, giwtizia -divina t intorno al
Ia quale facei tpusti'On cotanto erebra, a1 apelllO quistiona'Yi. LatMrtl
per nasc01IdiKlio ~ voce Latina, in cui pure per diutole in gn'&ia della
rima, fassi Iunga 1. eeconda sillaba. Facei, aincope di faet:Yi. Crehrtl
per ispessa • frequente, voce pur Latina. ,-

']0 '}l Nasce aUa ri'V4' deU' Indo. Gran flume den' Asia ~ l'/ndo.
e dal Dome di esso sonG Ie Indie denomiute: e pone il Poeta per pem
pio un llomo nato in riva all' Indo, 0 aia nelle lodie, imperocch~ aJla
geosrafia de'di lui tempi eraoo Ie Indie la parte del Mondo dall' Julia no
Itra. 0 sia da Roma , Ia capitale della cristianitl\, piu rimola.

14 ,5 Sono, quanto rafP'one ec. per quaato PUQ intendere l' umana
ragione non illustrata dal Iume della Fede" 80110 eenza peccato aleu.no in
opere, 0 in parole. VENrulU. _

7'J '}8 0,,' ~ que.sta IJiWtir.i4 ec. Quaai diea. com~ pub Iddio giusta
mente condannare c08tui 1 come giustamente PUQ ucnvere a colpa se til
non crede. L' edizioni diverse dalla NidoheatiDa leggoDo in vece SM ei
non crede.

'9 Sederc a scranna, chiosa n Vocabolario della Crusea vale aedere
in .Iu060 eminente, e .uperiore agli _altri, quasi per giudicare. decide-
re ec. (a). .

81 Spanna, ~ Ia lunghezza della mano aperla cLtUa estremitlt del di.to
p-ossa a quell. del mignoIo, we piu comunemente dicesi palmo. VElIruar.

82 83 84 CerlO a colui, CM meeD ce. Parla (dice nVelluteJlo) I'aquila

Ca) Al Yerbo ,edert: S. 5.
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Se la Serittura sovra voi non fosse,
Da dubitar sarebbe a maraviglia.

85 0 terreni animali, 0 menti grosse,
La prima volonta, ch' ~ per se buona,
Da se, ch' ~ somma ben, mai non si masse.

88 Cotanto ~ giusto quanta a lei consuona:
Nullo ereato bene a se la tira,
Ma essa, radiando , lui cagiona •

91 Quale sovr' esso il nido si rigira,
Poi ch' ha pasciu1.i la cicogna i figli;
E come quel, ch' ~ pasto, la rimira;

94 Cotal si fe~e, e 81 levai Ii cigli,

in persona della diviaa giustizia. Non apparendo pero" de un canto, per
aleona speci6cazione diversi6carsi chi ora parla da chi della divina giusti..
aia parla gi~ (4), e parlera in seguito (b) -eome di COI& da se divena, e
dicendoci , daU' a1tro canto, il Poeta medesimo che Ie beate anime eli que!
legno apprendono Ia divina giustizia' svelatamenle (e); io intendo che il
ceto stesso di queUe 8nime prosiegua a parlare in persona propria e cbe
dica 4 col"i, c1u: meeo s' assottiglia ee. in vece di dire, a coIui, che
assottiglia 10 ingegno suo per meeo, per com' io faccio, vedere Ie ragioni
della divina Ginstizill, certo I&rebbe motivodi grandemente dubitare -della
retbludine di essa, quando non fosse sopra di lIO; nOD. foae a voi, 0

uomini , data per maeatl'a e direttrice la Scrittura aacra, che vi aaaicura
Iddio giUltissimo.

85 0 terreni animali , 0 animali della terra - grosse, ottuse.
86 La prima 'Volontt1, I. divina volontA - ch' e per se huona.

che non per partecipazione d' altrui banta, ma per se steS8ll e huona.
81 Da se, ch' e somma hen, rna; non si masse, mai non si dipartl

dall' esser suo di sommo bene, ch' ella ~. '
88 Cotanto per tanto - a lei canmona , e ad essa oonfonne.
~ 90 Nullo ereato bene ec. non solamente verun creato beile Bon 1.

muove, ma ess. ogni bene coli' efl'wione de'raggi suoi, deU' onaipotente
virtu sua, produce.

91 SO'Vr' essa, il medesimo cbe sO'Vresso, che sOlIru. (d).
93 Come quel, ee. come il pasciuto Cicoplino rimir. 1. madre .
94 95 96 Cotal si feee ee. Sinchisi. di cui la oostruzione, Cotal It

"
(tI) Ver•• 58 e 68. (b) Ver•• 86 esegg. ec) Ver•. ~8 e .egg. (d) V..

di anche, se Yuoi, Inferno XXIII 64 XXXIV 41. Purgatorio XXXI 96.
Tom. Ill. Qq



306 DEL PAR A DIS 0

La benedetta immagine, che l' ali
Movea sospinte da tanti consigli.

97 Roteando cantava e dicea : quali
Son Ie mie note a te che non Ie 'ntendi ;
Tal e il giudicio eterno a voi mortali.

100 Poi si quetaro que' lucenti incendi
DelIo Spirito santo ancor nel segno,
Che re i Romani al mondo reverendi,

103 Esso ricomincio: a questo regno
Non san mai chi non credette in CRISTO

Ne pria, nepoi che '1 SI chia\Tasse 01 legno .

feee, cosi sopra di me prese ad ag¢rarsi, la benedettn immagine I eire
I' ali moven .wspinte da tanti cnnsigli I da tante voionta quant' era·no ani
me che quella immagine comnonevano, e .d levai .Ii eigli I e come il ci
cognino alIa madre, cos1 levai io Ie ciglia, gli occhi t a quel segno. Gli
Accademici dena Crusea in fondo del primo 'Verso di questo terzetto in
vece di una vir~ollt hanno segnato un punto fermo I ed in fondo del tenD
verso in vece di un punto vi hanno segnata unit virgola t diceooo che in
cotal modo, come la eomTJarazione, cosl anche la reddizione ha Jus
membri. A me peJ"'> sembra meglio di 18l1ciare, com' era innanzi I che
cotal si .fec~ congiungasi cou la benedetta immagine. Tanto pili. che
I' aggiunto·, ehe I' ali movea sospinte da tanti· consiGli viene, 1leCon
do Ia divisata c08truzione, ad essere un interposto niente aherante il nu
mero de" membri della redtlizione. Sospinta in luogo .di sospinte leggono
I' edizioni diverse dalla Nidobeatina. .

97 98 99 RoteandfJ, aggirandosi - cantava, intendi, parole I delle
quali 1 Poeta non capiva il senso; e peri» aggiunse I quali Son- Ie mie
note, Ie mie parole, a te eM non Ie 'ntentli, Tal e il {{iudicio l'Iterno
" 'VOi mortali. Anche do «:he si cantasliero Ie anime, che su I' ultima
de)J~ prefate lettere discesero, non capl abhaSlanZ'l il Poeta, e pero disse
Cantando. credo, il ben ch' a se Ie mu<>ve (a) .

. 100 al lO!S Poi si qUl'!taro ~e. Per bene intendere questo passo fin
ora, quanto veggo', malnmente inteso, bisogna in primo luogo togIiere il
punto fel'Dlo in fondo del v. 102. e lasciare che ambl?due questi terzeui
Cormino un sol periodo :indi e mestieri ebe ana particella poi dillsi quel
valore I che sovente (h) alIa medesima dll. il Poeta, di poie/le. Queste
due rondizioni esigonsi chiaramente dal senso, il qual' e I che dappoiche

. (4) Cant. precedeote 11. 890 (11) Parglltorio So 1 128. XIV 130. XV 54. Pa
radiso II 56. III 27.
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106 Ma vedi, molti gridan. CRISTO CRISTO,

Che saraonoin gi~dicio assai men prope
A lui, cbe tal, che non conohl>e CRISTO:

109 E tai Cristiani dannera l' Etiope ,
Quando si pai'tiranno i due collegi,
L' uno in eterno ricco, e r altro inope_

si formarono queUe anime da.l pr~etto. movimento nell' aquila- cagionato.
rieomincio essa aquila a favellare. Gli Aecademici .della Crusea seguendo
la Jezione di alquanti testi man05critti e stampati, in luogo di si queta
ro elessero di scrivere seguitaron; peroech~, dieono. Ci pare eM 'I p~
ta voglia dire, che I' aqrJila unita prima canto; poi I letf'lita1'OPJ ,qlliB' lu
centi incendii ognun da se; e appresso, essa afUila, 0 S68"0 unito, ri
comincio (a). Oltre pero ad avere gli Aecademiel ooatrario. un numera eli
gran lunga maggiore di testi , e manoscriui e .tampati " che' leggoDo si
quetaro, Ii condanna eziandlo la rllgipne .lessa, I. quale ,: gillllta la &UP
posizione loro, vorrebbe che si {acesse quello che' non si -fa, vale a dire
~he, come si riferiscono Ie parole. tlbe I' aquila unita diceva; cl si rife
rissero eziandlo Ie parol~ 'che leguitassero a dire que' lucenti incendii
ognun da se - Non sail mai clti non "'TedettB in Cristo. -Essere ne
cessaria per I' etema saIvazione la We in Gesli. Cristo, 0 venturo _ rap
-porto a quelIi ehe furono innanzi, 0 veo.uto, rapporto a' posteriori, fll

sempre comon sentimento de' Padri, e teo.ogi -(h) - che 'I I" chiavasstt
at le{f1lo: cltia'l'are da .chia'IJo, chiodo" vale quanta inchiodare; e pc 1
legno dee intendersi" Is Croce. .' : .

Circa il nome di Cristo n~ qui, n~ mai aItrove dal poeta nostro
con· altra rima 8l"ooppiato. vedi Par, xu ?1. "

106 1 CYJ 108 Molti {JI"idan 6C. Allude it Poeta a quello: Non omnis,
qui dicit mihi Domine Domine, intrabit in Regn,um caelorum (c). VEl'l

TUBI~ prope, appl'esso, voce Latina. Dell' uso di spargere i poetiy

ed aoehe i prosatori ItalilHli voci Latine' ne~ Joro componimenti ,vedi In-
fern. I 65. '

109 E toi cristiani la Nidobeatina, E tai cristl.'an I' aItre edizioni.,
M. ~ meglio fare che MeSCH Etiope di tre siJlahe. che mozzare cristia.-.
ni, ed azzoppare il verso'~ EtiOpB<coJIa peoultima sillaha lu.nga, di.t
stole in grazia della rima; e istessamente nella corrispondente voce inope.

110 111 Quando si partiranno ec. quando Ie due brigate nelle quali
nel finale giudicio dividerrt Cristo I' uman genere (d), si partiranno , nna,
alle ricchezze eter'De del Paradiso I' altra all' eteme miserie dell' Inferno.

(4) Cod gli Accademici .teui nella ediziooe loro, con postiJIa in margi-
De , ci hanno torredlta II da eui falta variazione. (b) Vedi ') Maestro
dell. Sentence lib. 3 dial. 25. (c) Malll,. 7- (d) Mault. 25.

Qq~
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I I ~ Che potran dil' Ii Persi a i vostri regi,
Com' e'vedranDo quel volume aperto,
Nel qual si scrivon tutti SLloi dispregi!

I 15 Ll si vedra tra l' opere d' Alberto
Quella, che' tosto mover3 la penna,
Perche'l regno di Praga 6a deserto.

:r 18 Ll si vedra il duol, che sopra Senna
Induce, falseggiando Ia.moneta ,

. hope per povero Latinismo Dantesco dicelo il Venturi, In real.. pero
e niente dissimile- dall? '-,.,opia, che dicono tutti per p01Jerttl •

In 113 114 Cke potran ec. QUllli improperii mai nOD potranno COD

tutta .r&gione dire a i Vostri Re Cattoliei iRe Persiani , che non furono
iIlumiuati' dalla Fede ,t08to che egIino vedranno il volnme IIpcrtO delle
C08cienze ove si leggeranno i lor delitd , Dispregi pone per dclitti, I' ef
Ielto per Ia ca~ione ~ Allnde III libri apt>rti sunt dell' ApocaJisse cap. ~O.

. u5 116 111 n, in qnel giudiciale volume - si vedra tra I' ope
re d'.Alherto tplella. ec, Parla di quel medesimo Alberto Imperatore Au
atnaco, aelle cui procedure lagnasi nel VI del Purg. 91, e &egg. , e c0

me I' invasione da esso 'Caua delJa BoemiR fu del J 303, (a), ci~ tre aoni
pbsteriorm~nte a questo suo viaggio 'all' altl'O mondo, pero dice cbe la di
lui opera perche, per cui (h) il regno di Praga (cllpitale della Boemia)

.flo. deserto, sarll rovinato. tosto movera 10. penna , presto Carll cbe la
penna muovasi a scriverla iu esso giudiciale volume. n LAndino e iJ Vel
lutello cbiosano movera 10. p8rma a. scri1.'ere in quel tal 'Volume tutte
I' a/tre sue ingiusle opere. Le altre pero precedute al tempo in cui tin
ge Dante questo suo 'misterioso viaggio , pare chiaro abbastanza che sup
pongale gia seritte di mano in mana che Catte (nrono, siccome dice che
questa in breve scriverebbesi, perocch~ in breve era per farsi.« Rae
comandiamo non ostante ai lettori l'interpretazioDe del POSTILL. CUT.•

questo luogo '. Che to.~to m01.Jera 10. penna non intende egli doversi rife
rire all' alto dell'inscrizione fte] volume; rna al guidar che fcce Alberto
contro Praga la sua Imperial aquila: scilicet Aquilae Imperl'ali$ contra
Pragam .tid oCCffpandum illum ,'er;llum.· Potrebbe esser aDehe nn allego
rica espressione come queUe della navicella dell'ingt'lgno; deBe cupide
vele portate nel Tempio, e taDte altte di che abbonda I' arcano e subJi":
me nostro Poeta N. E,

'18 J 19 n si vedra, vedram sf:ritto in quel medesimo libro 
i/ duol, cTle sopra Senna ec. il dolor. che cagiona in Parigi • per dove
passa il fiume Senna, Filippo il Bello. col far hattece moneta faI.. , •

(a) .Ifill. Domini4. Colmar. put. 1~ (b) V.di CinoDio P"rlU:. 196 te.
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Quel cbe morra di colpo di cotenna •.
121 Li si vedra la superbia, ch' asseta ,

Che fa 10 Scotto e l' Inghilese folie
Si, cbe Don PUQ sofl'rir dentro a sua meta.

124 Vedrassi la lussuria e'l viver molle
Di quel di Spagna, e di quel di Buemme,
Che mai valor non conohhe ne volle.

127 Vedrassi al Ciotto di Gerusalemme
Segnata COD UD I. la sua hontade,
Quando '1 contrario segnera un' emme .'

130 Vedrassi l' avarizia e la viltade

pagare con quella l' esercito assoldato contra i Fiamminghi, dopo la rotta
eli Cortre. VBlITURI.

120 Que1 che morr;!' di co1po di cotenna. Cotenna appellasi la pelle
del porco: e peroccM morl Filippo ad una caccia, per un porco salva
lico, che attraveraatosi aIle gamhe del cavallo IIU dl cui staya, g1ielo
rece cadere (a), prendendo il Poeta la parte pe 'I tutto, la catenna pe '1
porco, dice morto Filippo di colpo tli cotenna, in vece di dirlo morto
fHJT wio di porco •

121 Ch' asseta, che cagiona sete, intendi d' acquistar comando.
1 U 123 Che fa 10 Scotto, e l'InfJhi1ese folle Sl, che ee. ehe ren

de Ii Regi Scozzese ed Inglese s1 forsennati, che nissun di loro puo sof
frire di. restarsene dentro dei propri limiti. Dee accennar I' aspra guerra,
che a quel tempo facevansi Eduardo I. Re d'Inghilterra e Roberto Re
clella Sco~ia (b).

125 126 Quel di Spagna, Alfonso Re di Spagna, a tempi di Dante,
uomo di costumi efl"eminati . VOLPI. - quel di Buemme, che maio ee.
clee intendere quel medesimo Venceslao Re di Boemia, ehe di luaauria e
d' 0740 riprende nel VIl. del PUI·g. 11. 1 o~. Buemme per Boem,:a, serive
anche Gio: Villani (c), ed ~ forse maniera presa dal Francese Boheme.

122 128 129 redrmsi at Ciotto di Gerusalemme ec. a Carlo Re di
Gerllsalemme (6g1io di Carlo I. Re di Puglia soprannomato il Ciotto 0

.a 'I r.oppo, perocch~ era tale), vedrassi segnata la sua hontade, Ia virtu
sua, con an I segno d' unit., ~uando , mentre, il contrario, il vizio,
seGnera un' emme, segno di mtlle. De' costlli vi~j vedi Purga&. xx. 67'
e &egg. Ciotto per fl.OppO, sciancato, altri pure adoprano Cd) •

(II) Giovanni VilTani Cron. lib. 9 cap. 65. (b) Vedi, tra @1i altri, Gior
Sio Horn OrLis l"'perans ReBlI/lm Britflll. can. 5. (e) Vedi, tra gli ahrl
)uoghi, Cron. 1m. 9 cap. 66. Cd) Vedi 'J Vocabolario della Crusca.

I
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Di quel cbc gllarda l' isola del fuoco,
Dove Anchise filii Ja lunga etade :

133 E a dare ad intender qnanto e poco;,
La sua scrittura fien Jettcre mozze,
Che noteranno multo in parvo loco.

136 E parranno a ciascun l' opere sozze
Del Barba, e del frate!, che tanto egregia
Nazione e due corone han fatto hozze.

J 39 E quel di Portogallo e di Norvegia
Li si conosceranno, e quel di Rascia,
Che male aggiusto'l eouio di Vinegia.

131 Di quel, Federigo, intende, flgIio di Pietro d' AragoJla, ed a lui
successore nel regno di Sicilia - che guarda , che regge - l' isola
del fuoco, appella la Sicilia, pe '1 Cuoco che continUllmente sbuca da
quel monte Etna ..

132 Dove Anchise ec. dove morl e fu sepellito il vecchio Anchise
padre di Enea (a).

133 Quanta e poco, quant' e d' animo nstretto e ~iIe.

134 135 La sua 5criuura, In scrittura appalesaote Ie di lui opere
- fien lettere mone, saranno abbreviature - Che noterauno Molto
in pal'vo loco, che in picciolo tratto molte cose diranno. PaMJO per pic
ciolo, dal Latino parvus, oltri pure adoprarono (6).

137 138 Del Bar6a , e del fratel I del zio, e del fratello di detto
Re Federigo" II zio Jacopo Re di Majonca e Minorica, ed it frateUo fu
Jacopo Re d' Aragona - tanto egregia nauone, la tanto loro iJIustre
nascita - e due catone, quella di Aragona, e quella delle lsole Bll
leari. VENTURI. - han fatto bone: da 6ozso, cbe llppellasi'l man
to a cui la moglie arreca disonore (c), forma Dante I' agsettivo bouft
per disonorate.

139 Quel eli PonogalLo . DaU' anno 1279. fino al 1h5. fu Re di
Portogallo Dionisio cognominato l' Agricola (tl). &so adunque regnava
nell' anno 1300. anno del misterioso viaggio del nostro poeta - e di
Norvegia. Secondo l'IlVVillo di Giorgio Horn (e) neva la Norvegia al
tempo di Dante i suoi proprj Re; non era cioo, come a dl noatn &og-
getta ai lie di Danimarca. .

140 141 Quel di Rascia, Che ec. Rascia parte della Schiavonia J

Ca) Virgo Aeneid. lib. 3 7(')8 e segg. (b) Vedi 'J VoeaboJario della Cro
sea. (c) Vedi tJ Vocabolario della Crusea. Cd) Vedi Ja Genealogia dei
Be del Portogallo aggiuuta a Luea di Linda dal Bisl('cioDi. (e) Orbi, 1m
perans. Periodo 1 dei tre regDi .ettentrionilli. Call. 2.
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Jll2 0 beata Ungheria, se non si lascia
Piu malmenare! e beata Navarra,
Se s' armasse del monte che la fascia!

145 E creder dee ciascun, che gift per arra
~i questo Nicosia e Famagosta
Per la lor hestia si lamenti e garra ,

Che dal fianco dell) altre non 5i scosta.

3u

o Dalmazia. n 8UO Re a' tempi di DaDte falsifico i Ducati Veneziani.
VOLPI.

142 143 144 0 beata Ungheda. PercM in questo reame erano stati
eli molti pesaimi Re , che I' avevano mal condotto, pero dice, che sara
beato se non ai lascia piu malmenare. VELLlJTELLO. - e heata Na
varra. D resme di Navarra ~ al confine tra Francia e Spagna, et allora
era posaeduto da Francia. Adunque beata Navarra, se s' armasse, cioo I

se si difendesse, del monte ( vale quanta col monte) (a) Pireneo che
Ia circonda tahnente ch' ella si difenderebbe da la servitu della Francia,
della qual aHara era Filippo U Bello pesaimo Re, che molto mal la trat
lava. VELLUTEl.LO.

145 al 148 Per arra • per caparra, per annunzio - di questo, di
doversi cioo, secondo il desiderio dall' aquila poco anzi manifestato, arma
re la Navarra, e s('uotere il ~ogo della Fraucia - Nicosia e Famago
Ita , due principali citta del regno di Cipro, per tutto quel regno
Poer la lor bestia ec. ai lamenti e garra , garriaca , strida , pe'l loro be
.tiale Re, che non si disc08ta dagli altri cattivi sovraecennati Re. Per
provare il Venturi ehe Arrigo II. Re di quell' Isola nel 1300. (anno del
Dantesco vbggio) non ai meritasse questa sferzata, ei manda all'1sloria
dei Re Lusignani di Cipro, pubblicata da Enrico Giblet. La veria pero
~ che, parlando Giblet d' Ugo padre d' Arrigo, dice di aver egli con la
troppa indulgenza,. resi dissoluti i figliuoli, senza eccettuarne Arrigo: e
dice di piu, ch' entrasse a regual"e Arrigo con forte sospetto di avere fatto
di veleno moPire il maggior suo fratello Giovanni (b). Poi la testimo
nianza di Dante, per cio ehe scrive de' suoi tempi, e di chi maasime
non gli diede briga (come non si sa che gliene desse mni quest' Arrigo) ,
merita d' easere preferita a quella di chi scriase posteriormente a lui pili
di tre secoli.

(a) Della particella del per COli vedi Cioooio Partie. 81 11. (b) Lib. 3
'Ver.o il fine.

Fine del canto decimonono.

.tl
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-~-

ARGOMENTO

In q~sto canto loda l'aquila alcuni tkG'i anticlai Be, i qualf, oltre
a tutti gli altri, furono giustissimi eel "eccellentissimi in ogni YirtiJ'

Poscia solve un duhhio a Dante, come potessero essere in cielo alcu
ni , clae. secondo il creeler suo , non avevano avuto Fetla eristitma.

I

l~

Quando colui, che lulto 'I mondo alluma,
Dell' emisperio noslro sl discende,
Chf; '} giorno d' ogni parte si consuma;

Lo ciel, che sol di lui prima s' accende ,
Subitamente si rila parvente
Per molte luci, in che una risplende.

1 al 6 Quando coiui, i1 Sole (a) - Dell' emisperio nostl'o (tkl
per dal) (h) - sl discende, talmente dismonta - Che'l giorno
d' ogni parte si conSllma: cosi la Nidobeatio8 ed altre ediaioni meglio
ch~" que~la ~ella C~USC8 e seguaci E. 'I giorno d' agni. part~ ec. nella qual
leZlone II $& al ducende, nel secondo verso., non III 8ggJunge per altr'O
the per fonname una sillaba di piu. Con cia sia che non subito , disce
so Botto l' orlzzonte 11 Sole, eessi 'I giorno totalmente, n~ veggansi Ie stel
Ie, percio diee il Poeta, ehe allora il cielo si rifa paryente per molte
luci, si rita per Ie molte sue stelle vedere, qwmdo il Sole discende sl,
talmente , ehe eessi affatto il giomo - Lo eiel, eke sol di lui primn.
s' accende : n cielo che prima, quando era giomo. veniva lolamente i}..
lumioato dal Sole. VEl'fTtIlU. - Per ,,'olte luci. in ehe una risplen
de , per molti corpi illuminati da una luee del Sole. n Sole. dice Dan
te medesimo"nel Convito. di sensihile luee se prima. e poi tutle Ie
corpora celestiali, e elementali allumina (c): lentenza 0 I, stelY, 0

non molto dissimile da quella che riferisce Seneca sostenuta da grandi uo-

"(a) Slabilisee il Cinonio cbe il pronome eolui ,i dti ,owmellt. tJ per,on4
( Partie. 53 1. ) ; ma reea poi un altro pallo dj Dante, o,e,. come Del
presenle, dl\ colal pronome al Sole, Nel tempo che colui, de il montla
,chiara ec. ( Inferno XXVI 26. ) • Piu aaggiamenle aduDque definisee it Vo
cabolario della Crusea Colui, pronome, che,i riferisce per 10 piu a pt!rso

.na (b) CiDonio Partie. 71 12. (c) Trall. 3 12.
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7 E quest' atto del ciel mi venne a mente,
Come tl segno del mondo e de' suoi duci
Nel benedetto rostro fu tacente:

10 Pero che tutte .queUe vive Iud,
Vie pin lucendo, cominciaron canti
Da mia memoria lahiti e caduci .

13 0 dolce Amor, che di riso t' ammanti ,
Quanto parevi ardente in que' favilli,

3 "I...

mini t che .ieno Ie stelle solida qutUtlam terrenaque corpora., Cfuatl pttr
igneos tractus labentia inde splendorem trahant, coloremque; non de SIlO

clara (a).
1 QUtlstl alto del ciel, questo riCarsi parvente il delo quando ~ tra

montato il Sole .
8 9 Come t per quando - il s~fJTlo del mondo, e de' suoi duei:

cosl appella Dante l' aquila imperiale t la quale per monarchia universale,
che pretende da Dio ordinata (h), vuole easere I' unico stemma in tutto il
mondo t comune a tutti i governatori t 0 sieno vica'; dall'Imperatore de
pUlati - nel henetletto rostro t che vide e ud\ parlare, nel canto pre
cedente v. 10.

12 Da m;a memoria lahili e caduci, ehe per la loro sorprendente
IOavit8. e dolcezza non pot~ la debole mia memoria riceverne una chiara
e durabile impressione. COli delle cose vedute in Dio dirk nell' ultimo
del Paradiso. v. 94. e segg.

Un punto solo m' ~ masgior letargo ,
Che venticinque secoli oJl'impresa,
Che ft Nettuno ammirar I' omhra d' Jirsa.

13 0 dolce amor t che di riso t'ammanti, 0 dolce amor di Dio, che
lOtto di quella ridente luce ti nascondi.

14 In que'favilli. II Vocabolario de]]a Crusca, per quest' unico esem
pio di Dante, spiega favillo qual voce aignificante diversamente da fa
villa. Ma io piego a credere, ehe favillo e favilla non fossero che di
versificazion di genere del nome slesso che alIora si pralicassc; come si di
ce a'dl nostri hriciola e hriciolo t plSnatta e pignatto t secchia e sec
chio ec. Comunque pero si foue, egli ~ eerto che favillo, come i1 me
desimo Vocabolario dice, signifiea qui splendore . .. I Con Cu. e CUT.
leggono fla;Ui in luogo di favmi e l' ant. POSTIL, C,lS. vi nota iJest
flagrantes splendores a flagro j/4f:Jras. VoJendo stare a questa etimolo
gia t che .cmbra assai naturale t potrebbe supporsi che j/avilli sia la "era
lezione t che flailli sia s1ato introdotto dai primi copiatori, e che poste-

•

Ca) Qua,st. nat. lib. 'l cap. 1. (b) Vedi '1 di lui traltlto tlfJ Monarchi••

Thm.llL Rr
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Ch' aviim spirito sol di pensier santi!
16 Poscia che i cari e lucidi lapilli,

Ond' io vidi 'ngemmato il sesto lume,
Poser silenzio agli angelici squilli,

19 Udir mi parve un mormorar di fiume,
Che scellde chiaro giu di pietra in pietra,
l\'Iostrando l' uberta del suo cacume.

22 E, come snono al colla della cetra
Prende sua forma, e si come al pertugio
Della sampogna vento the penctra,

riormente male a prop08ito siasi adottato favilli, La chiosa di Fr, Stefano
recata dal Sig, Canonico Dionisj merita di esser anch' essa qui riportata
id est sihilis seu· vocibus amorum illorum spirit.uum , ed i1 Sig. Cauoni
co suddetto aggWnge Dal verbo flare quasi piccoli flaut.i. N. E.

15 Ch' avi;m spirito sol di pensier santi, ehe spiravano. solamente
santi pensieri. DA.fiIELLO. Aveano spi,.t.o leggono I' edizioni diverse daIla
Nidoheatina. D' avieno pero per aveano vedi Inf. lX. 39' e XXXIV. 40.

16 l' 18 Cari e lucidi lapilZi, eio~ preziose e risplendenti gemme ,
appella Ie beate anime. _ ·lngemmato, per adomo, corrispondente
mente a lapilli, 0 sia gemme - il sest.o lume il pianetll sesto I Gio
ve. - Poser silenzio ~li angelici squilli. Come non puc> da una
bocca uscir ehe un suono I, e non gill armonia (eh' e di varj simultanei
suoni ) , percio, supponendo i1 Poeta armoniosi Ii canti ehe disse fatti da
queUe anime, e che per tal motivo nOn per I' uuica bacea dell' aquila, .
ma ciascun' anima per propria boeca cantasse; per fare adesso che nuo
vamente tutte esse anime per bacca dell' aquila senza armonia parlassero,
fa che pongano silenzio agli angelici squilli. agli angelici armoniolli can
ti. Questa mi semhra dover essere ]a da nissun interprete cercata ragio
ne , pereh~ faeesse il Poeta queUe anime per bocea dell' aquila parlar
lolamente, e non anche cantare .

21 L' uherta del suo cacume, la copia d' acque che gH sommmlStra
la sua cima, la sua sorgente. Cacume per cima, dal Latino caclunen.
e voce da ottimi scrittori adoprata aoche in prosa (a). .

22 Collo della cetra, altrimenti detto manico', su del quale tasteg-
Pano Ie dita del sonatore . .

23 24 Prende sua forma, preode , pe'l detto tasteggiare, quel gr:a
do di acuto 0 di gl'ave che gli conviene - e d corneal pertugio ec.
ellissi. it di cui intiero: e sJ come vento, 6ato I che dalla hacM del

(a) Vedi 'I Voc:abolario della CnuCll.
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25 Cosl, rimosso d' aspettare indugio,

Quel rnorrnorar per l' aguglia salissi
Su per 10 collo, come fosse bugio .

28 Fecesi voce quivi , e quindi uscissi
Per 10 suo becco in forma di parole,
Quali aspettava 'I cuore, ov' io Ie scrjssi ,

31 La parte in me, che vede ~ e pate il Sole
Nell' aguglie mortali, incominciommi,
Or fisamente riguardar si vuole:

34 Perche de' fuochi, ond' io figura fommi,
Quelli, onde l' occhio in testa mi scintilla,

lonatore pe!Jetra nella lampogna, al pertugio, ai fori della medesima,
cbe il sonatore apre colle dita 0 tura, prenck quella forma di suono,
eM I' arte riehiede . Penetra colla seconda sillaba Iunga, diastole in gra
zia della rima.

35 Rimosso d' aspettare indulJio, nmosso ogni prolungamento d' aspet
tare; cbe vale poi quanto in una parola, subito.

36 27 Quel mormorar (detto Del verso 19') per l'tlfJuglia, cbe per
entto l'aguglia, l' aquila, fecesi sentire. Dell' aquila in lu080 di per I' asu
glia Ieggono I' edizioni diverse daUa Nidobeatina. Ma il mormorar dell' aqui
la non esprime cosl bene, come n' esprime il mormorar per I' tliJu~lia ,
un tal mormorio che, sparso qull e I. per entro al corpo dell' aquila,
Ii unisse poi al colIo, e per quello salisse, come fosse hUSio, bucato.

30 Quali aspettava ec. qUllli parole bramava appunto il mia cuore
di udire , e percio Del cuore mi s' impressero •

31 32 33 La parte in me ee. Costruzione. Incominciommi (intendi
a di,'e) , Or Ii 'VUole, dei tu ora, n"guardar fisamente in me la par
te, che neUe aguglie morlali, nell' aquile terrene, vede e pate, e sof
fre, il Sole; cio~ I' occhio. Di questa proprieta dell' occhio aquilino di
affissarsi Del Sole senzll' abbagliarsi vedi quanto si e da sant' Agostino ri
ferito al primo eli questa cantica, a quei versi

Quando Beatrice in s141 sinistro/ianco
ridi rivolta, e riguardar nel Sole:
Aquila si non gli s' afisse unquanco (a).

34 De' fuochi , ond' io figura fommi, dci Iumi, coi quali mi forma
questa 6R~tr:l d' aquila.

35 Qu~l/i, onde I' occhio ec. quelli, c:he 10 scintillante occhio mio
compongoDo. NOD enumerando Dlinte in seguito altre beate anime fuor di

(a) Paradiso I 46 e segg.

Rrll
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Di tuttI 1 loro gradi son Ii sommi:
37 Colui, che luce in mezzo per pupilla,

Fu il cantor dello Spirito santo,
Che I' Area traslato di villa in villa:

40 Ora conosce il merto del suo canto,
In quanto tdfitto Cu del suo consiglio,
Per 10 remunerar, ch' e altrettanto.

quelle che compongono un occbio solamente, segno ~ che ponga occhio
in singolare, non per sineddoche, rna perch~ realmente Ilupponga, che mo
strasse quell' aquila un occhio solo; che avesse ci~ la testa figurata ill
profilo, e non in prospetto; come appunto vedesi in profilo e non in pro.
spetto figurata la testa dell' aquila nell' antiche imperiali insegne (a). Per
che non facciasi '1 Poeta dare contezza d' altre beate anime che di queUe
d' un occhio solo, non trovo interprete ehe non ometta d'investigare .

36 Di tutt'i loro grad; son Ii somm;, hanno essi un grado di luce mll§
gior di tutti gli aItri. Gli Aecademici della Crusea per l' autorit1s di soli 23.

manoscritti contra a pili. di ']0. altri , e contra a tutte Ie anteriori edizioni.
che leggono eom'io ho seritto, hanna scelto di Ieggere E di tutti lor gratli
son Ii sommi, postillando in margine Ci pare la copula chiarisca il luogo .

..tl me (dice il Venturi contro di tale mutaziolle e postilla) pare
che l' oscuri ; onde stimo piu.ttosto , che qui nOll sia rigorosamellte copu
la, rna ritenga ann la forza della particella ancora, come non' eli
rado ritenerla nella nostra lingua 10 dimostra il Cinonio, sicche il
seMO sia: siccome nella parte piu nobile risiedono. qual e l' occhio ,
sono alJcora, 0 \Sono altred, i sommi de i lorD gratIi .

Non e.primendoci perO Dante cotal siccom.e nella parte pia nohik
risiedono • ch' e quel solo cbe puo condurne alla significazione di ancora
pretesa dal Venturi nella particella e , io per me, quando ast.retti fossimo
a leggere come gli Accademid vogliono, direi piuJtosto doversi la particella
e intendere apostrofata, e posta in luogo di essi (b).

3'] Per pupilla vale in luoKO di pupilla .
38 39 II cantor dello Spirito santo, appella il Re Davide, perocch~

mosso dallo Spirito santo compose e canto i salmi _ Cite l' Area tral
lata di villa in villa, che I' Area del Testamento trasferl di dttll in
citta, danzando esso nel cammino avanti di quella (c). Yilla per cittlf ,
al modo Francese, adopera Dante anche altrove (d) .

40 41 4:. Ora conosee il merto ec. Costruzione. Ora, per 10 remu-

(., Vedi, tra Ie ahre, 11 imperiale inSeJlDa aggiunt3 allo stemma degli
Scalised • cbe ne offre incisa I' autor dell. Sl!r~ tli Aliluidoti IIlIni. 2. stam
pata in Verona nel 1786. cap. 5. (b) Della e' per eglino, I!JI;, l'edi il Ci·
nODio Partie. 101' 2. (c) Reg. 2 cap. 6. Cd) Inf. I 1°9, UlII 95 ec.
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43 De' cinque "che mi fan cerchio per ciglio,

Colui, che pin al hecco mi s' accosta ,
La vedovella consolo del figlio :

46 Ora conosce quanto caro costa

nerar, ch' e altrettanto, per la rimunerazioD<!, che corrisponde al me
rito, canosee in quanta a./fetto fu del suo consiglio ec. (iOlita la frase
Latina in amore esse per amari) conosee quanto dal suo consiglio (dal
suo consigliatore 10 Spirito santo, appellato Spiritus consilii) (a) gradi
ta fu la meritevole azione del suo co:rnporre e cantar Salmi. Consiglio

_pel' consigliatore ~ metonimia non punlo dissimile daUa coinunemente ado
prata d' amore per amante, aiuto per aiutante ec.

Altre interpretazioni del verso In quanta affetto fu del suo consiglio
ci danno que' poehi spositori che sopra vi 8i fermano, e no 'I saltano,
come il Landino, tra gli altri, fa. II Vellutello vuole che del suo consi
glio vaglia del suo secreta pens/era. II Daniello leggendo eJfetto iQ. luo
go d' aJletto (ed istessamente Iegge Ill- Nidoheatina), chiosa: In quanta
esso canto fu ejfetto del consiglio suo, della Spirito santo, dal qual a
cantar fu spirato. n Venturi finalmente criticando la lezione ed esposi
aoue del Daniello, altro poi egli non fa che confondere il merito del
eanto col merito, cui Dante non tocca, della traslazion dell' Area. In.
quanto (dice) no.,. fu gia un cantar per genio di musica , rna in quan.
to fu un cantarp. tutto animalO dall' a.ffi:tto derivato dalla sua santa
determinazione di fare quella religiosissima traslazione dell'A-rca. ~ I
CoD. CA.s. e CUT. leggono e.fJetto invece di affitt9 come altresi 13 Nido
beatiua qui- non seguita dal P. L. e poicM a11a parola canto del verso di
IOpra nel COD. Cu. 8i tl'ova notato : qui fecit: heatus vir qui non ahiit
ce. dottamente riflette il P. Ab. di Costanzo, che Dante mirasse in que
ali versi a quel primo Salmo, e intendesse che il mento acquistato da
Davidde fa. ijfetto di quel consiglio contrario al consilio impiorum. Que
ata spiegazione ci persuade piu della precedente del P. L. e perci6 con
l' autorita de'detti Codici ahbiamo adouato la Jezione eJfetto (6). N. E.

43 De' cinque, intendi fuochi, de' qllali ha l' aquila stessa detto uel
v. 34. essere la di lei figllra composta - che mi fan cerchio per ci
8lio, pone cerehio per' area, it tutto per la parte; e vuol dire, che
sopra l' occhio mi fanno un area in luogo del ciglio .

44 45 Golui, eM piu al becco ee. it primo piu al becco vicino ~

quell'Imperator Traiano i1 quale, mentr' era gill a cavallo alIa testa dell' eser
eilo per uscir di Roma a certa spedizione, vinto dalle preghiere e lagri
me della vedoVl!, a cui era state ucciso il 6gliuolo, torna addietro per
renderle giustizl8. Descrive il Poeta questo {atto pill estesamente Del can
to x. del Purgatorio v. 37' e segg. ed ~ ivi giusti6cato da qllelle ripren
sioni, che non cessa it Venturi di qui novamente ripe~ere .

(a) lsai. 11. (b) Anche iJ Canonico Dionisj Jesse COil N. E.
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Non seguir Cristo, per l' esperienza
Di questa dolce vila e dell' opposta .

49 E quel, cbe segue in la circonferenza
Di che ragiono, per l' area superno
Morte indugio per vera penitenza:

5;l Ora conosce che'l giudicio eterno
Non si trasmuta, percbe degno preco
Fa crastino laggiu dell' odierno •

48 Edell' opposta I dena tormentosa vita I che provo nell' Inremo da
ehe marl, fino ache S. Gregorio gl' impetro la liberazione; che vale a
dil-e per intoroo a cinque secoli.

49 50 E quel I che segue ec. e quello I che nella circolar linea, di
cui paria I per l' alto dell' area salendo, vieoe appresso.

51 Morte indugi"o per vera peni"lenza, per essersi verameole pentito
delle offese a Dio fatte tardo a morire. Iotendesi per costui il santo Re
di Giuda Ezeehia, il quale all' annunzio fatto lui fare da Dio I per mez·
zo del profeta Iaaia, della certa vicioa morte , postosi a piangere dirotta·
mente fece sl, che Iddio gli rimando il profeta ad asslcurarlo di altri
quindici anni di vita (a). Quantunque il carattere di <J.uesto Re sia d' un
llomo sempre virtuoso, pote nondimeoo 11 Poeta appogtare l' aggiuoto per
vera penilenzaa quella l!spressione, che il medesimo Re cantO 111 Signo
re dopo ricevuta tal grazia. Recogi"labo ti"hi omnes annos meos i"II ama
ri"tudine animae meae . . • . . Tu autem erui"sli ani"mam meam ut non
pcri"ret, proi"eci"sti post tergllm tuum omnia peccata mea •

52 53 54 Ora conolce che cc. FaceDdosi Delle scuole il predelto av
nnimento servire di. obbiezione contro il dogma della immutabiJita dei
divini decreti, dice percio Dante, che il medesimo Ezechia conosce ora
in cielo il contrario di quello che pc'l di lui fatto sembra ad alcuni uo
mini in terra, cl.e '1 'gi"udicio eterno, il divino decreto, non si trasmu
ta , perche, per cagione che (b) degno I "8. Dioaccetto, preco (per pre~

go, preghiera, anthesi in grazla della rima) fa era,tino laggia dell' odier
no. fa che in terra 8ucceda 'domane quello ch' e pl't'detto dover oggi 8UC

cedere. ConolCe cioe nere Iddio ab eterno tutto determinato, e Ia for
za delle cause seconde. dar rnOl'te ad Ezechia (cagione per cui pote far
gli predire In certa morte), e I' impedimentodella medesima forza, ch' era
egli per operare ai prieghi d' Ezechia. Deul ( in&egna S. Agostino) ntWit
quiescens agere, et at;ens quit'scere : potestad opus novum non novum,
sed sempiter'!.um -adlu"bere ·consilium (c).

«(/) R~l' 4 20. lsai. 38. (b) Vt"di tJ Vocabolario della Crust'8 lotto I.
"Voce percht: §, 2. (c) De Cjv. Dei Jib. 22 CIlIl. 22.
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55 L' altro , che segue,. con Ie leggi e meco

Sotto buona 'ntenzion, che fe' mal fruuo,
Per eedere al Pastor si fece Greco:

58 Ora conosce come 'I mal dedutto
Dal suo bene operar non gli e noclvo,
Avvegna che sia'l mondo indi dislrutto •

.61 E quel, ehe vedi nell' area declivo ,
Guglielmo fu t cui quella terra plora,
Che piange Carlo e Federigo vivo;

6!~ Ora conosee eom~ s' innamora .
Lo ciel del giusto rege, ed al sembiante
Del suo fulgore il fa vedere' ancora •

67 Chi crec1erebbe giu nel mondo errante,
Che Rileo Troiano in questo tondo.

55 56 57 L' altro, chs SSSUB ee. Avvertisi ch' ~ l' aquila che parla ,
eel ~ Ia c08truzione: L' altro, che segue, cioo Costantino Magno, per
cedere al Pastor. per Iasciar Roma al Papa, si fece Greco con Ie leg
gi , B meeo, passo con Ie Romane Jeggi, e con me (alIa testa de' suoi
eaereiti) a fondare il Greco Impero.

58 59 60 Ora conosct! BC. Quantunque da cotal cessione ed allonta
namento dell'lmperatore da Roma nata sia la divisione dell' Europa, e
dell'Italia massimamente, in molti piccioli principati, e quindi Ie innume
revoli asprissime gnerre; contnttocio, per aver Costantino fatto quanto fe
ee a huon fine, ora conosce per prova che il detlutto, il conseguito ma
le nOD gli e nocivo.

61 Nell' arco declivo, aI .disouo della sommitk dell' areo, nella de
elivitk dell' area .

6~ 63 Guglielmo fu, Guglielmo II. detto il huon Re di Sicilia, giu
stissimo e virtuosissimo. VEl'I'"lRl .• - cui quella t.erra plora, che ce.
cui piauge morto quella Sicilia, cbe piange v!Vi Carlo il Zoppo Angioi
no (perche aspra guerra moveale per impadronirseue) e Federigo d' Ara
gODa suo Re perche I' aggl'avava con brana avarizia .

65 66 ErJ at semhiante del ,fllO fulgore il fa Be. e colla vivezza di
sua Ince 10 dk anche a conoscere.

67 Mondo errant.e, soggetto ad errore, a difFerenza del cielo.
68 69 Clle Rifto Troiano ee. che in questo t.ondo, in quest' area

di cinql!e luci sante (ormata (a), fosse Rifeo Troiano la quinta luee •

en) Ven. 43.
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Fosse la quinta delle Iuci sante?
70 Ora conosce assai di que] che '1 mondo

Veder non puo della divina grazia;
Benche sua vista nOll discerna il fondo.

73 Qual lodoletta che 'n aere si spazia
Prima cantando, e poi tace contenta

Scrive Virgilio e.sere costui morto difendendo 1. patna contro i Greei I

ed essere ua tutti i Troiani stato il piu cOltumato ed amante del giu.to
...... cadit et Ripheus iustissimus unus
Qui fuit in Teucris I et serl1antissimus aequi (a).

II Venturi I quasi sempre al d' Aquino conttario I gli ~ questa vol
ta concorde contro a Dante, dicertdo che I se Dante con troppo animoso
attentato volea collocare in cielo uti personacgio del Paganesimo I miglior
consiglio era, in luogo di Riflo, ripol'vi piuttosto Enea. persona~~
pia illustl'6, e dal suo maestro Yirgilio molto pia sp16ndida~nte 10
dato, e per pieta e per giustizia reso pia celehre; tanto pia eM es
sendo egli come il pn"mo fondatore dell' Imperio Romano acconciamen
te $al'ebbe apparso nell' ocehio dell' aquila cQllocato, essendo insegna
di quell' Imperio.

Che alcuni Pagani (si riaponde a tutti e due) oltre quelli, che
per Ie 88cre storie si sanno, abbanaonassero col d.ivino aiuto gli errori del
Paganesimo, e si salvassero I non ~ tanto animoso attentato I' asserirlo
quanto e il negarIo. Nello scegliere poi tra Rifeo ed Enea, pua essere
che mancasse Dante del suggerito avviso; ma pua ben anch' essere che
preferisse il illssistimus Rifco al pius Enea, considerando pili meritevole
attrihuto di un Sovrano .la giustizia deIJa realta ; oltrediche se di Ene.
detto avessc quanto in appresso dira di Rifeo ..

. . . . . . • . . non sqlferse
Da indi 'I puzzo pi" del paganesmo,
E riprendeane Ie 6enti perverse (b) .

ineontrata non nvrebbe iI suo detto uguale verisimilitudine: non trovan
do noi pel" Enea allontanati dsl p&gtHlesimO" nl\ il 6glio Ascsnio. tanto a
lui caro, ne gli altri seguaci suoi. ne Ie cittll da esso fondate.

72 Benche sua vista, la vista del medesimo Rifeo, non discerna i1
fonda , neppur esss discerns tutto perfettamente: essendo la d..ivina gra- .
zia, 0 sia misericordia, in6nita; ed essendo ua11' altro canto la creata
mente qU8ntunque beata I sempre 6nita . .4ttin6ere aliquantulum mente
Deum magna beatitudo est; comprehendere autem omnino impossihile (c).

73 Qual lodo'etta ee... I COD. CAS. e CUT. legsono qu.ale A/odetta.
Queata variante parrebbe meritare I. preferenza come diminutivo niente

(a) Aeneid. II 426. (b) Vert 124- e s~g. Cc) S. Aug. Serm.38 De ..el'hi, Domini.
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Dell' ultima dolcezza cbe la' sazia ;
76 .Tal mi sembio l' immago della 'mprenta

Dell' eterno piacere , al cui disio
Ciascuna cosa, quale eU' e, diventa •

79 Ed avvegna ch' io fossi
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85 Poi appresso con l' occhio piu aceeso
Lo benedetto segno mi rispose,"
Per non tenermi in ammirar ·sospeso ~ .

88 10 veggio che tu credi queste cose,
Perch' io Ie dico, rna non vedi come:
81 che, se son credute, sono ascose.

9 1 Fai come quei ehe la cosa per nome
Apprende ben; rna la sua quiditate
Veder non pnote, s' altri non la prome".

94 Regnum caelorllTh violenzia pate
Da caldo amore e da viva speranza,
Che vince la divina volontate,

97 Non a guisa che I' uomo all' uom sobranza ;
Ma vince lei, p~rehe vuble esser vinta;

ftste, mi dim05tl'arono queUe '))eate anime a rona di cornucare, eli aCoO
c:reacimento di spJendore, I' alle8tezza di efl'ettuare il geoio che &Tevano
di caritatevolmeole compiacermi •

85 86 81 Poi appresso ec. Costruzione. Poi per non tenermi sospeso
in ~mmirar, nell' ammirazione di quel nuovo splendore, 10 heneaetto s~
IP!0 con I' occhio pig acceso, I' aquila avente in quel mentl"e I' occhio
pl1i ebe prima acceso, appresso mi rispose.

89 Non fletli come, come ci~ queste cOle accadano,
92 Quitlitate, Quitlitas appellasi nelle scuole I' eSlenza 0 aia natura

"dena cosa, peroceM quell. che snol cerearai coi termini quid est,
9a Non III. prome, dal Latino verbo prome~e , che aigni6ca appale

,are, Adopera 10 ste880 verbo anche Lorenzo de' Medici Delle sue rime (a),
g.f 95 g6 Regnum eaelorum 'Violenzia pate ; ~ I' avviao di Gesu Cri

1&0 in S. Matteo (h) RegnuM eaelorum 'Vim patitur mezzo italianeggiato
per accomodamelo alla rima; ed accenna' aignifiearsi con cio, che debba
Ja divina volontA vineersi dall' amor nostro e dalla nostra .peranza,

91 98 Non a KUisa eM ec. non come un uomo sohranza, prevale,
.d un altro, e~ndo costui ripugnante. - perche vuol esser vinta,
dando eua a noi onde vinoerla, Sow'ansa in vece di sohranza leggono
qui diversamente dalla Nidobeatina e da molti mss, gli Accademici della
Crusea; ma poi nel canto XXIII, di questa cantica 'V, 35. mutano eaa
pure sovranUJ, in sohranza,

,
(a) Vedi'l Vocabolario della Crwea, (Ii) Capo 11.
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E vinta vince con sua beninanza;
100 La prima vita del ciglio e )a quinta

Ti fa maravigliar, perche ne vedi
La region degii angeli dipinta.

103 De' corpi suoi nOD usclr, come credi,
Gentili, ma Cristiani in ferma fede,
Quel de' passuri e quel de' passi piedi:

106 Che r una dallo 'nferno, u' non si riede
Giammai a huon voler, torno aU' 0&88 ,

E cio di viva speme fu merce~e:

109 Di viva speme ~ che mise sua possa
Ne' prieghi fatti a Dio 'per suscitarla
81, che potesse sua voglia esser mossa.

II:.J L' anima gloriosa, onde si parIa,

99 E 'Vinta 'Vince ec.peroech~ laaciandosi viricere ottieue I'etema da
lei ),I.amata salvezza del peccatore. . ..

100 La prima vita ec. la prim"anima formaBte il cigJio' delI'aquS.
la (a), cio~ Traiano, e lao quinta, ci~ Rifeo. rita per' anima adopera
ancbe Par. IX. ']. ed altrove.

tOt 102 PereM rae 'Vedi ec. peroceh~ ne vedi di esse adomo il Paradiso.
104 t 05 Quel de' passuri ec. Prendendo per Sineddocbe i crocifisai

piecH del Redentore per I. penona del Redentolle medeBimo, in nee di
dire che Rif~o marl in ferma fede del R-edentore ventura , perocch~ .atato
avanti alla venuta di esso, e Traiano in {erma fede del Redeatore venu
to, perocch~ stato dopa di eMO, dice ehe uscir de' corpi in ferma fide ,
quel de' passuri fJ quel de' passi piedi. Passi e passuri dal .L.atino ver
b<> patior adopera JD veee di crocifissi e crocifiggendi.

106 t 07 Che 'per imperocc1a~ - L' una, iniendi la 'Vita, It>. anima,
di Traiano - u' non si riede Giammai a huon voler, nel qual lu~

'go stando , mai la volontA si converte a Dio - tomO all' ossa , rient~

ad informare il proprio corpo, ed a rivivere su questa terra .
108 alIt 1 E cia di vi'Va ec. e tal riunione dell' anima di Traiano

al proprio corpo fn la mercede che ottenne il santo Papa Gregorio per
quella viva speranza cbe fondo egli nelle preghiere fatle a Dio per suscitare.
per far risorgere da quel barotro (u' n01l n -riede gianUnai a huon ~ler)

I' anima di Traiano • onde potesse la di lei 'VolontA muversi al bene.
112 Onde per tklla quale (b).

(a) Ven.43. (11) Cinonio Part. 19~ 7.

S.s 2
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Tornata nella carne in che fu poco,
Credette in lui che poteva ajutarla.

115 E, credendo, s' accese in tanto fuoco

Di vero amor, ch' aHa morte seconda
Fu degna di venire a questo giuocQ.

JI8 L' alt(a per grazia, che da 51 profonda
Fontana stilla, che mai cr.eatura

113 In che.fu. poco, nella quale poco tempo fece d.imora.
1 14 Credelte in lui, che poteva aiutarla (adopera il pronome lui

in luogo di colui) (a), credette in oolui che poteva aiutarla, cioo in
Gesu Cristo.

117 A questo tJiuoco, per a questa 6iocondita, il primitivo pel de.
rivato .

In maniera pia comportahile (borbotta qui novamente 11 Venturi)
sarebbesi dal Poeta divisato questo favoloso risorgimento, e senza pre
giudizio alcuno di rimarco, 5e 10 facea almeno ritornare in vita da un.
luogo 5e!,arat~, dove fosse a talfi.ne da. Dio ritenu;o come ~ospe~o,
a fine Cl~ tli consentlr8 alle prBf!laiere ell S• .·GreFlo. ehe ,westlsse
di nuovo la sua spoglia mortale; senza· trarlo fuOri tkll'I"ftH7JQ, d' 011

de non si riecle giammai, e sulle porte del qua1tJ ~ seritto: Laaciate
ogni speranza voi ch' entrate (b) •

Troppo tardi e riuscito I' avvi.o. Ma. io credo che, sebbene anche
statQ fosse in tempo, non avrebbe Dante per leguire il Venturi Iaseiato
S. Tommaso, il quale, parlando di Traiano e d' altri. che pretendonai
dall'Infemo liberati, .scrive De omnibus taIihus dici oportet. quod non
.erant in Inferno finaliter deputati (c); e DOn abe iuor dell'Inferno
fossero in un luogo separato.

Quanto poi alIo seritto verso sopra Ia infemal porta Leuciate ogni
speranza ec., stupisco come uon abbia il Venturi incominciato ad accusar
Dagte di contraddizione fin dal canto immediatamente .eguente a quello
che il· detto verso contielie, dove fa da- Virgilio raccontare traate da Cristo
(u01·i di quel carcere Ie anime di Adamo, d' Abele, di Noo, e d' altri
.Dlolti (d). Egli pero coID4Heologo era in o1»bligo di sapere' qllel senso ac
I:omodo, in cui da'teologi tutti s' intendoDo certe generali proposizioni.
per esernpio quella omnes ill Adam peccG1Ie1"UlJt (e), 0 quell' altra O1fJnes
quae sua sunt quaerun,t, non quae sunt I elK Cristi (f) .

118 al 121 L' altra, la vita, I' anima di Rif?!o - per grazia, aill
lata da quella divina. grazia - clle tla s1 profontla Fontana stilia,
che ec. che dagH' infiniti abissi della divina esaenza lraendo sua aoIlurigi-

(a) Lo sleSlo Part. 160 5. (b) Infer. HI 9' Ce) Suppkmenl. quatll. 73
"rt. 6 ad 6. Cel) InC. If 35 e .ess. (e) Rom. 6. (j) Philip; 2.



CAN T 0 xx.
Non pinse l' occhio insino aUa prim' onda,

I sa 1 Tutto suo amOl' laggiu pose a drittura,
Perche di grazia in grazia lddio gli aperse
L' occhio alia nostra redenzion futura:

12l. Dnde credette in quella, e non sofferse
Da indi 'I puzzo piu del paganWDo,
E riprendeane Ie genti perverse.

127 QueUe tre donne gli fur per battesmo,
Che tu vedesti .dalla destra ruola,
Dinanzi al hattezzar piu d' un millesmo.

130, 0 predestincWon, quanto rimota
E' Ia radice tua daquegli aspetti,
Che Ia prima cagion non .veggion tota!

133 E voi mortali tenetevi stretti
A gi udicar : che noi J cbe DiQ Yedemo~.

Non cODosciamo ~Dcor tutti gli eletti :

De, nissUWt creatura mai poUi giunger coil' occhio ai· primi eli lei zampu...
Ii. Vedi la dottrina di S. Agostino recata al 'V. 7?o' aye in diversi ter
JDini diem la stessa COla - Tutte .suo- amor 'aslJiu tic. pose laggiu.
in terra tutta la sua attenzione eel a.ore alIa driuura, alIa giustizia (a);
.il carattere che a Ri~o fa Virgilio, rileri&e el v. 68.
. 127 J 28 .29 QueUe tre donne tiC. Le tre teologali virtu, Fede, Spe
I'llDZIl, e CaritA, else danzanti alIa destra ruota del trionfaIe carro vede
sti nel Paradiso terrestre (b), esse' fecero in lui l' effetto del battesimo
pit.. m. mill' anni dopo istituito. Dice bene piil. d' un mUle&mo, peroccM
ialla venuDa eli Gesu Cristo alIa distruzion di Troia, tempo in cui suppo-
ae Virgilio ehe vivesse RifOO. eontansi anni 1184. (c). .

131 1· 32 Da quegli aspetti, per da tuUe Ie vi&te create; coerentemen
te al gia insegnato ne'versi 70. e segg. 118. e segg. - tota per· tutt4
aI modo Lati.o. ill grazia della rima. siccome comunemente dBI Latino
J;Dedesimo dicoBsi totale, totalmente·, totalita ec.

135 Non conosciamo ancor tutti gli eletti: con£orme a quella collet
ta della Chiesa: Deus. c"i soli cognitus est numerus elector"m in, su

.perna felicitate locandus. VIUUVJll.

(a) VeJi'l Vocab. dell. Cr. alIa voce diriwU'a. (~) Purge UIS 121 e seg.
ec) Pelayo RIl.:ioll. Temp. part. 1 lib. 1 cap. 11.
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136 Ed enne dolce COS! fatto seemo:
Perche '1 ben nostro in questo ben s' affina ,
Che queI che vuole Iddio e noi volemo.

J 39 Cosl da quella immagine divina,
Per farmi chiara la Mia corta vista,
Data mi fu soave medicina .

J 42 E, come a buon cantor boon citarista
Fa seguitar 10 guizzo della corda,
In ehe piil di piaeer 10 canto acquista,

145 51, mentre cbe parIa, mi si ricorda .
Ch' io vidi Ie due luci henedette,
Pur come hatter d' occhi si concorda,

Con Ie parole rouover Ie fiammette.

136 Enne, 10 stesso c~e ecci ,. ~ a noi~ sccmo per scemamento,
mancallza (intendi qui di cognizione) adoprato pur da altri ottimi scrit
tori (a).

13, 138 Perche 'I hen nastra , Ia. nostra beatitudine - in questo
hen s' affina, elm te. iii perfeziona in questa bene, cio~ che, quanto
Iddio vuole, e, noi volemo, e per anco,. (b) .11OlelllO per vogliamo (c) •

139 Immagine divina appella quell' aquila FoceM, come nel can
to XVIII. v. 109. e segg. accenno, dipinta ivi da Dio stesso.

143 144 Fa seguitar. fa euere compagno -10 guizzo della corda,
la causa per I' efl'eito, il tremore per cui la pereoasa corda rende auono,
pe'l suono rnedesimo - In che piu di piacer ec. nel suono della quale
acquisla l' accoDipagnato canto maggiore aoavita .

146 I.e due luci di Rifeo e di Traiano, delle quali Ii ragiona".. .
14, Come batter d' occhi si concorda, come appunto d' aecordo ai

muo"ono Ie due pupille degli occhi. VElIT.uaI. M. io cmoserei piutto
litO, come insieme .s' accorda I' aprirsi e:l serrarsi delle palpebre d' ambo

gli occhi (d).
148 Can Ie parole ec. aocolDpagDar Ie parole (che I' aquila pronun

ziava) COD un nuovo brillar di Iuce t (atto alP istellSo tempo. VEBTUJlI •

(a) Vedi"'! Vocab. della Cr. (b) Vedi Cinon. Partic.lCJCJ 13. (c) Drl,'Q
lemo per lIogliamo 'cdi Ma,trofini a' Yerbi /tal. verbo volere D.4. (d) Vedi
i1 Vocab. della Cr••ecbo hallere §. 37-

. Fine del canto ventesimo.



CANTO XXI.

---
ARGOMENTO

Ascentlt: Dante Jal cielo tli Giow tJ quello di S4tW'no, nel quale tro
'WI i contemplanti della vitti solitaria, e "IJtJtk in quello una sealll
altissima. Poi cla S. PitlT' Daml'4TlO gli .,ien ri.spoSl/) ad 4lcune di..
ma,.de •

I

4

7

10

eran gli occhi miei rifissi al volto
Della mia donna, e r animo con essi,
E da ogni altro intento s' era tolto:

Ed ella non ridea: rna, s' io ridessi,
Mi comincio, tu ti faresti quale
Fu Semele quando di cener fessi :

Che la bellezza mia, che per Ie scale
Dell' eterno palazzo pin s' accende ,
Com' hai veduto, quanto piu si sale,

Se Don si temperasse, tanto splende,
Che '1 tuo mortal podere al suo fulgore
Parrehbe fronda che tuono scoscende.

1 al 12Gia eran gli oeem ee. In Saturno 0 piaDeta di tutti il piia
alto (Del cielo di cui entra il Poeta presentemente) per la contemplativa
TirtU al medesimo pianeta ascritta (a) colloea Ii santi contemplativi j e
ricenoscendo in Beatrice i1 tipo di tutta la ~Iogia 0 e conseguentemente
quello pure della mistica 0 e della pitt. elevata parte della mistica 0 cho ~ la
contemplativa 0 sotto 6gura degli ani suoi e di Beatrice, che qui descri
ve 0 accenna quanto fa di mestieri per la contemplazione. Dicendo .dun
que ch' eran qat gli oechi suoi rifissi al volto di Beatrice, e con gli oe
chi l' animo rimosso cla ogn; altro intento, da ogui altro penaiero, ac-

(a) Sal"rno (cJsioaa il Landino ) injluUce JCcofltlo Macrobio "ueUa vir
'" tklla men/e, la ""ale i Greci chianaallO theoriticon, c~ PQleUa di. co,..
lemplarc. Vedi Macrob. in SQmn. Scip. lib. 1 cap. 12.



DEL PARADISO

Noi sem Jevati al settitno splendore,
Che solto 'J petto del Leone ardente
Raggia rno misto gin del suo valore.

t:e'ftna 'Che la contemplazione assorbisce tutto l' uomo in Dio, n~ lascialo
pensare ad altro che a lui = e il non ridere geatriee qui, e il dirt! che,
8e ridesse, farebbesi Dante quale Fu Stlmel~ quando di cener fessi ( quando
c;:ioe Semele, avendo per maligno consiglio dell' emul. Giuno richie.to a
Giove d' essere da lui visitata con tulta I. aua maesll, rimale I' incauta
incenerita dalli folgon, che intomo a quel nume ai vibravano) (a), IIc
cenna che, per innalzarsi l' umano intelletto alia contemplazione d.i Dio ,
abbisogna di speciale divino aillto, senza del quale rimarrebbe abbagliato .
Percio nel canto UIlI. a Dante gi~ di tale aiuto lomito dirk Beatrice

Apri I(li occhi e rilJUarda qual son' io =
Tu Aai vedute case, che possente

. $e' fatto a sostener 10 riso mio (b).
Non avvertendo qualche malaccorto cervello, che si doyen qui pure I

come Inf. xxx. 2. pronunziar Semel~ colla si1laha di mezzo breve, e coIl' ulti
ma Illoga, al modo cioo de' Latini e de' Greei, ha casiouato ehe in alcune
edizioni, e massime nelle moderne, diversamente daUa Nidobeatina e da
altre (c) ,in vece di Fu. Semele si leggesse Semelefa - scale dell' eter-4
no palazzo. per la KUta del Paradiso - fronda, forse per arbore. chio
sa il Ventllri = ma col proprio significato d.i f061ia, 0 di ramoscello Cd)
diviene il paragone pili forte. - tuono Iegge la Nidobeatina, e trono
l' altre ediz. , 0 perO tuono Ieggasi, 0 trono, dee qui intendersi delta per
fulmine. come s'intende delto in quell' impreeazionc. che ( testimonio iI
Venlari ) assai lovente si manda in qualche Illogo della Toscana, Che ti
squarti un trona - scoscencle, disrompe ed atterra. .. Sarebbe fronda.
inve~e di Parrebbe fronda legge il COD. Cur. come altri 37. Testi ve
duti dai Sig. Accademici •

13 Settimo splcndore appella Dante Satuma, imperocche, com' esao
Dante in questa medesima cantica ne dimast,.. colle fermate che nel cielo
di dascun pianeta va facendo, conta egli per primo piaBeta la Luna, per
sccondo Mercurio, per tenD Venere. per quarto il Sole, per quinto Mar..
te, pel' seito Giove, e per ultimo Satumo.

14 15 Che satta '1 petto ec. : eh' essenio' ora in congiunzione col ce
leste ardente legno del Leone (e), raggia siU, ..ibra aDa. terra i IDoi
raggi miscbiati coi validi Leonini influssi.

(a)' Ovidlo Melam. lib. III 294-. Cb) Verso 46. e segg. ee) Vedi t~

I' allre quells di Venezia 1578. (d) Che fronda. lignifichi anehe ramoscel
10 nel dimostrano ql1elle- parole del Boccaecio L' ollra, de Itava in pi~,

colse duo frondi, E d' eue una Bllirlanda. Ii focetJa. Ninf. Fie.. 69'
(it) Nel l-empo in cui 6nge Dante di avere fatto quelfo IUO milterioso :,i••
Bio , 8iffttrrtO ( caltolano Iii Accademici della Crusca ) ertl lIel BradD 8. m;'
nuti 46. di Leone.
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CAN T 0 ·xxt .
16 Ficca dirietro agli occhi tuoi 1a mente,

E fa di quegli specchi alIa figura
Che'n questo specchio ti sara parvente.

_19 Qual sapesse qual era la pastura
Del viso mio nell' aspetto bealo ,
Quand' io mi trasmutai ad altra cura,

22 Conoscerebbe quanto om' era a grato
Ubbidire alia mia celeste scorta,
Contrappesando l' un con l' aItro lato.

16 17 18 Ficca dirietro a81i ocehi tuoi la mente, (aaBe presa dal
Latino.fi8ere mentem (a) per tener 10. mente attenta, applicata) deDi
I. mente attentaappresso agH occhi , - E fa di quelJli specchi aUa ec. :
e fa cbe io. que!51i, doe negli occhi. pingasi,. quasi in ispecchi, Ia figu
ra che in questo speeehio, in questo pianeta (h), ti apparira. Fa di
qfU:J{lli spcechio Ieggono I' altre edizioni , diversamente dalla Nidobeatina e
da molti mss. veduti dagli Accademici della Cr.: ma, oitre che ambedue
gli occhi sono specchi realmente, peroccb~ in ciascuno di essi piDgesi in
liera I'immagine del veduto obbietto, serve il numero plurale a tosJ,ie
re la stucchevole uniformitll colla voce specchio l-ipetuta nel seSUence
verso.

19 al 24 Qual. per chi (e), sapesse ee. • (D COD. CUT. pero leg.
Chi. evitando il doppio qual nello lItesso verso, e forse con maggior chia
rezza N. E.) Su'l fondamento di quella massima che Probatio dileetionis
#Jxhihitio est operis (tl). e che conseguentemente chi ama gode di dar pro-
va dell' amor 8UO nel compiacere l' oggetto amato, appoggi.a Dante il pre
senle ragionare; e vuol dire: Chi COn05Cell5e quanto dolcemente pascevasi
il mio viso. la vista mia nel beato aspctlo • nella beata Caccia della mi.
celeste scorta , Beatrice. eontrappesando I' Ull con I' allro lato. conce
pendo costui che da un canto il piacer d' ubbidire alla mia donna dovea
crescere in me fino a contrappcsare ed uguagliare la grandezza, che dall' al
tro tanto era, dell' amor mio verso della medesima, conoscerebbe per tal
modo quanto a grato, • grado, mi. foue I' ubbidire a lei, quando per
suo comandamento mi trasmutai ad altra cura. tolsi gli occhi e la men
te mia da lei. e Ii rivolsi a cio che nel pianeta appariva.

11 Daniello chiosa tutto al contrario, che fossegli anzi quel trumu
tamento spiacevole. Un tal senso pero non mi sembra confacevole n~ aI

(D) Vedi Roberto Stefano Th~'Dur. ling. Lat. (b) Speeehia llppeJla il
pianela di Selurno per la ragione medelim. ehe Ip~t:el,io appell. .nehe il
Sole Purg.torio JV 62. Vedi ivi per qual ragione' (e) Vedi Cinon~o Par
tic. 2c8 9. Cd) S. Gregorio Hom. 30. in Evant.

Tom. Ill. T t
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25 Dentro al 'cristallo, che '{ vocabol porta',
Cerchiando il mondo, del suo caro duce,
Satta cui giacque ogni malizia marta ,

~8 Di color d' oro, in che raggio traluee,
Vid' io uno scaleo eretto in suso
Tanto, che nol seguiva 1a mia luce.

3 I Vidi anche per Ii gradi scender giuso

Paradiso, Iuogo di solo godimento, in cui Dante trovavui,,'nA all' espres-
sione quanto m' era a grato; alIa quale il senso uonico, che 8010 po
trehhe agginstameIa, non pare ch' abbia qui dec:ente luogo.
: « L' argomentazione perl> del POSTIL. GUT.; ponendo iIi" mllggi~r

'chiarezza I' Esposizione del Daniello , setnhrera a quaIcullopreferibile 'a
quella del nostro P. L. Egli dunque non v'in'lende ,I' amore verso Beatri
ce, ma sibbene I' attaccamento aIle cose T.ertene; volendo dire, che Ia
beatitudine , che si trova nella vita contemplativa compensa il distacco dal
Ml1ndo, che sembra duro e chiosa: Licet sit' dUrum relinqlU'Jre consortia
hominum ,et ire in silvas ad contemplandrim, tamen quia eontcmplatio
sive vita contemplativa est quae facit hominem beam",,; ideo ec. N. E.
- 25 26 '.17 Cristallo appelIa il pianeta di Satumo eoerentemente ad
averlo poco anzi appellato specch~'o (a), che per 10 pili di eristallo forma
si -:- che'l voeahol Be. Costruz., che cerehiando, col suo, giro ciogen"
do, il mondo, 'I' orbe terraqueo, porta il voeaholo, il Dome, del sue
earo duce, di Satumo, del buon reggitore di esso mondo, sotto cui
giacque marta ogni malizia, regnante il quaIe fu la bella ell dell' oro (6) .

28 29 30 Di color d' oro , "in eM ee. Vid' io una scala di colore
dell' oro in cui raggio di Sole riluca (c), alta tanto, che la mia luce
nol seguilla, Ia vista mia non poteva giungere fin dove essa giungeva '.
• n POSTILL. CUT. chiosa rignardo al color d' oro quia illa vita est per
fectior omni alia, paragone presO daI pili prezioso Metallo N. E. Scaleo
per scala, forse (COIre si ~ avvisato Purg. xv. 36.) dall' escaZier, che
di mascolioo genere adoprano i' Francesi . Tutte I' edizioni segnanti virgo.:.
Ie ne collocan una dopo suso: io l' ho lolta di Ii e segnata in vece do:
po tanto. Collocando Dante in questo pili di tutti alto pianeta i contem
plativi , fa percio apparire in esso questa scala, che dice essere la mede
.ima vednta daI Patriarca Giacobbe (d) J sigoificante (giusta .il tropoIo
gico senso) i gradi pe' quali sino a Dio s' inuaIza la cOlitemplazione. .

(0) Verso 18. (b) Vedi tra gli altri Nalal Conli Idyllh Jib. 2. cap. 1.
tc) Del yerbo Iraluc~re per rilucere vedi iJ Vocabolario della Cl'use••·
(d) Cant. .eg. 'V. 70. e .egg.
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, CAN T 0 XXI. J3"a,
Tanti splendor, ch' io pensai ch' ogni lume,
Che par nel ciel, quindi fosse ditruso •

34 E, come per 10 natural costume
Le pole insieme al cominciar del giorno
Si mUOVODO a scaldar Ie fredde piume,

37 Poi altre- vanno via senm ritorno,
1\ltie rivolgoD se onde soil mosse,
Ed altre roteando fan soggiorno,

40 Tal modo parve a me che quivi fosse
In quello sfavillar, cbe 'nsieme venne
81 , come in certo grado si percosse :

43 E quel, che presso piu ci si ritenne,
Si fe' 81 chiaro, cb' io dicea pensando,
10 veggio ben r amor cbe tu m' accenne •

.' 46 Ma quella, ond' io aspetto il come e ,'} quando
Del dire e del 18cer, si s18, ond' io

32 33, Ch';o pensai ch' olfl1i lume, CAe par nel del ec:: ci~ (chiC>
a it Venturi) ogni beato spirito che regna in cielo, e non, come alcu
ni. spiegano I ogni stella che luce in cielo. Ma se eM par, che appari
ace I nel del s' intende, come dee intendersi I per rapporto agli uomini
in terra, non vedendo questi gli spiriti beati, ma Ie stelle 80lamente I

1)&nno tutta la ragione quelli ai quali da i1 Venturi 'I torto, - quintli
fosse dig"so I da ivi I gin per que)]a, scala, si diffondesse, piovesse.

35 I.e pole. Pola C. insegnasi nel Vocah. della Cr., e se ne adduce
in esempio questo stesso di Dante, ed altro di Francesco Sacchetti) mu-
lacchia, Lat. comix. .

39 Ed altre roteando fan soggiorno, altre per iscaldar Ie fredde piu
me non fan'no che aggirarsi sopra 10 stesso luogo dove }lan pemottato.-·

40,41 4- TaJ modo parl1e a me che ee. Vuol dire, che da prima
quello sfavillar, quegli innumerevoli spJcndori scendevano unitamente '. e
che percuotendo, eioe pervencndo ad un certo grado dena scala, 11 inco'
Jbineiarono ]a diversita de'mo"imenu .nelle pole divisata; aJcuni cioe di
quegli splenclori ivi aggirav8nsi senza dipartirsi, altri dip:utendosi tornava
Il~ ; eel altri di 18 discesi a pie della scala con Dante si tratten~ero. Quelll
in, .omma che volevano parlare col Poeta discesero, e gli aItri sene, r.tt'
.tarono in certa distanza unicamente a fargH festa. .

45 L' Qmor, il desiderio di soddisfare a mie dimande.
47. ,~i sta ~ per istassi tacita.

T t 2



33~ DEL PAR A DIS 0

Contra '1 disio fo hen 5' io non dimando '.
49 Perch' ella, ehe vedeva il tacer mio

.Nel veder di colui che tuuo vede,
Mi disse: solvi il tuo caldo disio .

52 Ed io incominciai: la Mia mercede
Non mi fa degno della tua risposta:
Ma , per colei che'l cbieder mi concede,

55 Vita beata , che ti stai nascosta
Dentro alia tua letizia, fammi nota
La cagion che sl presso mi t' accosta :

58 E dl perche si tace in questa ruota
La dolce sinfonia di Paradiso,
Che giu per l' altre suona si divota.

48 8' io non dimanJo la Nidob., meglio dell' altre ediz. che leggono
ch'io non dimantlo.

49 II tacer mio, pe 'I da me taciuto desitk,.io.
50 Nel veder di colui clae ec., nella divina onniscienza. • Negli oc

chi ,u' colui legge con malta ardir poetico ilCo». CUT. Noi preghiamo
.i vaJorosi amatori dell' Alighieri a considerare so q,uesta variante, che to
glie il triplice incontro di vetleva, veder, vede, in un solo verso ,e
·mezzo; seppure non voglia creelersi una bizzama come quella di 10 cre
do, el.' el' eredette ch'io credesse (a): COM che perl> non aemma adattata
alla dignitll del soggetto ed aUe circostanze N. E.

51 Solvi il tuo caldo disl0, cioo assolvi e adempi il tuo caldo disio,
,chiosa il Landino, eel anebe il Vocab. della Cr. per questa passo di Dante in
segna cbe solvere il ,u'slo vale adempirio , saziarlo , ottenere cio clae si
Jesiderava (b). Potrebbe perO essere ebe solvere adoperi qui Dante per
isvelare, per manifestare, come in quell' altro verso Quando nell' aere
aperto ti solvesti (c).
, 5~ Mercede, per merito. VOLPI.

54 Per colei cAe ec.: per Beatrice cbe mi concede il chiedere, mi
comanda eh'io solva il caldo dislo.

55 rita, per anima, come -nel canto precedente v. 100., ed altro'Ve.
. 56 Dentro alia tua letizia, deotro a que! lume che la tua letizia, I.
loa beatitudine , spande.

51 Mi t' accosta, a me te accosta. • Mi t' ha posta legge il CoD.
CUT. N. E.

~tlj loCerDo XIII 26. (b) Sotlo U verbo ,ol~'ere S.8. (c) Purs. ux, 146.
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61 Tu hai l' udir 'mortal 51 come 'I viso,'
Rispose a me: pero qUI non si canta,
Per quel che Beatrice non ha riso.

64 Giil per Ii gradi della scala santa
Di5cesi tanto sol per farti festa
Col dire e COD Ia !lice che mi ammanta :

67 Ne piu amor mi fece esser pin presta:
Che piu e tanto amor q~inci su ferve
8} , come 'I fiammeggiar ti manifesta.

70 Ma l' alta cari L3 , che ci fa serve
Pronle al consiglio che 'I mondo govema,
Sorteggia qui 81 , come tu osserve.

73 10 veggio hen, diss' io, sacra lucerna,

61 Udir e viso, per udlto e 'VI'sta. lncomincia a rispondere alla secOD

da dimanda e poscia aUa prima. * In quanto al sigoificato della risposta
·iI P05TILL. CUT. : chiosa nel silenzio del P. L. .Auris humana non poteit
audire eantum horum contemplati"orum, '1uia loquunlur cum Deo . N. E.

63 Per quel ehe ee.: per quella atessa cagione per cui Beatrice ti dis--
se (a) che u. questa pianeta non rise. . .

64 65 66 Gia per Ii gradi ee. Riaponde alia prima dtmanda, diceo
do Ia cagione d' esseraegli coo Bvvidnato, cioo per recar lui dileuo e col

'suo lume e colle sue parole. '
. 67 68 6g Ne pia amor ee. Non "uole che si dia Dante a credere.
che I' essere a lui giunt8 essa ]uce pia presta, pill prontamente d' ago' al
tra, eft'etto fosse di pia amore, di maggior carita; chI'. imperoeehe (dice)
quinci SU, au per questa scaJa, sl come 'I .fiammefIsiar ti manifesta, aic
come dal grado di lume, che il grado indica della carirll. puoi accorger
ti, fer"e amor tanto I' piiJ., trovaai carita quanta Ia mia fervenle ed. Bn
che di pin.

70 71 Ma I' alLa carita ee.: ma iJ supremo divino amore. che ci (a .
prontamente servire alIa volontll. aua governatrice di tutto il mondo"

72 Sort8(;(fia qu.I ee.: aaaortiace eel eJegge qui ciascuno a quel mini
atero ch' ella ",uole, come osservi ne'dinrsi voli di noi ahri, VENTUJU ,•

... Pin concretamente il POSTILL. CUT. riagoardando a db che tra l' Auto
re e 10 Spirito si passava, chiou: Dedit in sort.em. ut wmirem ad te. N. E.

73 74 75 Sacra lucerna, 0 beata rispJendente anima - COIM 1'-

<tI> Verso 4. e legg.

r
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Come libero amore in·questa cQrte
Basta a seguir la providenza eterna .

76 Ma quest' e quel ch' it cerner mi par forte;
Perche predestinata fosti sola
A questo uficio tra Ie tue consorte.

79 NOD venni prima, all' ultima parola,
Che del suo mezzo rece illume centro,
Girando se come veloce mola.

82 Poi rispose l' amor che v' era dentro;
Luce divina sovra me 5' appunta ,
Penetrando per questa ond' io m' inventro :

85 La cui virtu col mio veder congiunta
Mi leva sovra me tanto, ch'io veggio
L~ somma essenzia, della quale e munta.

bero amore ec.: come in questa celestial corte non fona ma Jibera COl'

rispondenza d' amore vi basta, accio eseguiate quanto la divina provvidea
u vuole da voi.

76 A eerner mi par forte, mi par difGciIillllimo a intend#re. Del ver
bo cemere pre80 cial Latino e adoprato al delto ed a simili sellli dal poe
ta nostro, e da altri, vedi '1 Vocab. della Cr.

77 78 Pcrche predestinata fosti sola ee. Abbench~ arti6ciosamente
(. come avvisa Benvenuto da Imola ) (a) facciasi venire a parlare questo
spirito, che in seguito si manifesterll, S. Pier Damiano, pel" conveniente
mente rare cbe querelisi de' Prelati ecclesiastici colui, che di Calto negli
scriui suoi ne fece querela; bene nondimeno, coneiossi8cb~ suppongalo
da Dio mandato, .i fa dire imperscrutabile la cagione della di lui sceJta
piu cbe d' un altro - Consor~, femminile plurale di consorto cbe,
in vece dell' aggettivo compacno, era una volta pill usitato di consort«.
:Vedi'I"VocaboI. della Cr.

80 '81 Che del suo meuo fece ee.: vaga perifl1lsi, in veee di dire
intorno a se st.esso aggirossi. Mola per madna, o· per ruota da arrolar
.fem diciam noi in Lombardia, come percio mulino e molino dicono a~

che i T os~ani .
82 L' amor, l' amorosa beata anima: metonimia, - che v' era den

tro, ch' era in que! lume.
83 al 93 L&ce divina ee. La sentenza di questi undici versi e Ii me-

(II) Comento LatiDO, Del lomo 1. delle Antichilti Italiflfte del ·)luFllori •
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88 Quinci vien l' allegrezza ond' io fiammeggio,
Perche alla vista mia, quant' ella e chiara,
La·.chiaritA della fiamma pareggio.

9 1 Ma quell' alma nel ciel che piu si schiara,
,Quel Serafin, che'n Dio piu I' occhio ha fisso,
AlIa dimanda tua non soddisfara :

94 Perocche 81 s' inoltra nell' abisso
D&1r eterno statuto quel che chiedi,
Che da ogni 'creata vista e scisso.

97 Ed al mondo mortal, quando tu riedi,
Questo rapporta 51, che non presumma
A tanto. 5egno pia muover Ii piedi.

100- La mente, che qui luee, in terra fumma:
Onderiguarda, come PUQ, laggiue

desima come· se iJ parllNlte spirito neue in vece delto: 10, per lume che
Dio mi comparte, veggo I. somma, la suprema, di lui essenza, natura;
e tanto chiaramente quanto la chiarezza del lume mio, effetto di cotal
Mio v.edere, dim06tra; ma'· n~ tra Ie anime umane quella ch' ~ nel ciefo
pili. risplendente, e n~ tampoco tra gli Angeli quel serafino, che la divi
na natura piu fisaamente contempla, mai soddisfarA alia tua dimanda 
s' appunta, si ferma , si mette - oncl'io m'inventro, nel ventree cor
'po dena quale io son chiWJO. DANIELLO. - della 9ua1e (, munta,
daIla quale viene tratta come da poppa latte - 9uinci (dal vedere la
,omma essenzia) vien I' allegrezztl ond' io fiammeggio, nasce quella bea
titndine per cui risplendo. - Perche, laonde, alia vista mia, 9uant' el
la B chiara, alia chiarezza della visione che ho d' Iddio', pareggio , fac
cio pari lachiaritd, la chiarezza della fiamma che mi nasconde _ sod
disfara senza I' accento nell' ultima sillaba ~ una desinenza bizzarra, dice
il Venlun: in veritA pcro niente phi bizzarra di queUe molte sistoli ch' ado
prarouo i Latini poeti; di quell' unius in vece d' unlus , illius in vece d'il
llus, steterunt, tulerunt ee. in vece di steterunt, tu16runt (a).

96 Seisso, disgiunto, 10ntanQ; dal Latino scindere fatto Italiano non
pur dal poeta nostro (b), ma eziandio dal Petrarca (c).

99 b'Iuover Ii piedi per inoltrarsi. -
100 Fumma, sparge, in luogo di Ince, fummo e tenebre .
101 102 Onde riguarda , ec. : sicche laggiu stando tenta di compren-

Ca) Vedi Virgilio Eclog. IV 6t•• Aeneid. I 16 41., II 774. , III 48':1
X M.5. (b) PUI'j~alorio 11 105. (e) Triol!!o della Fama cap. 2.
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Quel che non puote, perche'l ciel l' assumma •
103 81 mi prescrisser Ie parole sue,

Ch' io Iasciai la quistione, e mi ritrassi
A dimandarla umilmente chi fue.

106 Tra due lili d' ltalia surg~m sassi,
E non melto distanti alIa tua patria
Tanto, cbe i tuoni as sai suonan pin baasi,

log E fanno un gibbo, che si chiama Catria,
Disotto al quale e consecrato un ermo ~

Che suol. esser disposto a sola Jatria.
I I 2 Cosi ricominciommi it terzo sermo,

dere, a quel corto modo che puo, queD' oggetto, iI quate, peroccW iI
ciel I' assumma, 10 colloca nella sommita lIua, nel .uo pin alto luogo, nOlI
puo ben discemere. . .

103 104 105 Mi prescrisser., mi limitarono. - Mi ritrassi, mi n
-striDJIi. - .4 tlimandarla, accorda coo 'Vita beata e sacra lu.cema che
appello di sopra (a) questo OOato spirito.

106 Tra dl..e liti d' /talia, ci~ tra i1 lido del mare Tirreno, e '1 lid.
del mare Adriatico - surgon sassi, .urgono i manti Appennioi, cate
na di monti. che divide l'Italia pe '1 luogo.

107 Non malta distanti alia tua patria (alla adopra per dalla) (6),
Bon molto da Firenze Wscosti.

108 l'anto, elae ee.: accorda col delto surSO", e vuol dire che qua
.3assi, quei mooti, ta7lto surgono, taDtO 8' inaaizano, cbe cona loro ama
lOrpass8Do il luogo delle nuvole, dentro delle quali i tuoni si {annaDo;
.come nota il Venturi scriflo dt'l monte Olimpo, nubes excetlit Olympus.

log Vn gihbo (un gobbo. un rialto) clle si ehiama Catria, Del do
ato d' Urhino. tra Gubbio e la Pergola, quasi nel mezzo (c).

110 Erma (per eremo detta da huoni scrittori anche in prosa) (4),
luogo solitario e deserto.

I I I Che suo1 esser dispoSIO a sola latria: in cui gi~ per hlDga con
s.uetudine non si ammette se non gente che yoglia cOIUlaCl'll1'ai a latr/a,
,at divino servigio. Latr/a, chiosa il Volpi, cullQ tJ servitU del yert) tJ

somma Dio. Ma in questa luogo in 6razia della rlma si porta I' accen
to aeuto ,alla prima si/laha. E' 'VOce Greea.

I 12 /1 terzo sermo. ,sermo pel' stJrmone, apocope ad imitazion del La-

en) Versi 55 ~ 75. (b) Vedi Cinonio Partic. 9 4. (e) Vedi Della ta
vola del ducato d'VI'binG del Masini Ballia tli I. Croce. (el) Vedi "I Voca
Dolario del)a Crusca.
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E poi continuando disse: quivi
Al servigio di Dio mi fei SI fermo,

S15 Che pur con cibi di liquor dt ulivi
Lievemente passava e caldi e gieli,
Contento De' peDsier contemplalivi.

118 Render solea quel chiostro a questi deli
Fcrtilemente: ed ora e fatto vano
51 cbe lost'l convien che si riveli.

121 In quel loco fu' io Pier Damiano:
E Pietro Peccator fu nella casa
Di Noslra Donna in sui lito Adriano.

tino t adoprata in gram dena rima qu1 ed Inf. :1:111. 138. Ter~o, percbtli
6 queata di Catto la lena volta che imprende il beato .pirito a parlare a
Dante. Vedi sopra 'V. 61. e 83.

I 15 Che pur non. eibi ee. : che 101amenle con cibi condid d' olio.
VDl'V1lI.

116 Lievemente per facilmente t Seftza noia. VOLPI.
118 119 120 Render solea ee. Eapreasione tolla dai coltivati campi;

quasi dica, solea quel chiOltro rendere al Paradiao una fertile mesae di
anime t - eel ora e fatto yano 81 t che ~e. Ma al tempo del Poeta
era fatto .1 nno e voto d' ogni buona opera, che conveniva tOltO che .i
rivelasse, e Cacessesi manife.to al mOlldo quello ch' egli era divenuto. D...
BIELLO.

122 323 E Pietro Peecator fu ee.: COli convien leggere con pal'eccbi
IOU. (a) I e eon l' edizioni di Foligno 1472..e Veneta 15.5. t e dee in
tendersi t ch' euendovi gia fin dai tempi di Dante chi malamente confon
desse S. Pier Damiano con S. Pier degli Onesti t IOpranoomato Peceato
re (b) t faccia percio Dante t a echiarimento di colal confusione t che S. Pier

(G) Coil 'I bel codice della Biblioleca Vaticana, che fq del Marchese
C.ppobi, segnato 226, cosl della BibJioleca Corsini i1 1265 it 1217 iI 610
il 608, e I' 8('nesl'iuto recenlenlenle colla compra falta della famol. raceol
ta di libri del fu ch, Abbate Rossi, segnato 6. E precludono anli· tutti
quelti codici I' adito n dllbilare ('he sia iI f" scduo in luogo di fu' 0 Ii.
fui; imperocch~ tre versi SoUo, ove altri Irsti rnanoseriui e Itampati leg8o"
DO Quand';o fll' chiwo, eui IrggoDo Qua"d'io fu.; ch;,,~o.

(b) Girolamo Rosai nella Sturia di RallennG data all. luee lIel 1671,
come da loa lellera dedicatol'ia apparisce, di questi due lan" Domini favel
lando: E,l qwdem, dice, uterque Petrus, uierq"e Rm.enna, ; 'IIncie limbo·
"'que ;nnOt:enter tJi.rerunt , eodemq"e fere tempore; quod9'-1t: fecit ..t H' mul.·

Tom. Ill. Vv
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124 Poca vita mortal m' era flmasa ,
Quando fui chiesto e tralto a quel cappello,

Damiano tnedesimo, dopo aver detto il luogo del proprio ntlro sotto Ca
tria, trascorra con brieve disgressione ad aggiungere, essere il ritiro dell' altro
Pietro soprannomato il Peccatore stato in luogo molto da Catr'ia discosto •
nella chiesa doe e monastero da esso lui edi6cato, Vi nostra Donna in.
sul lito Adriano, cio~ di S. Maria del Porto su l' Adriatieo lido, in vi.
cinanza di Ravenna." La lezione seguita dal P. L. vien confel'lnata dall'
autorita del COD. Cu. il quaJe porta egualmente fu, e ne d~ la spiegazio
ne notando : iste Petrus peccator contemporaneus dicto Petro Damiano
professus fuit in Monasterio S. Maria! in Portu Ravenna!, et est Mo
nasterium Canonicorum Regularium , qui etiam fuit multo contemplati
vus in sancia vita. Ci meravigliamo poi col Sig. Poggiali il quale aven~

do stampato i1 eomento al Paradiso nell' aooo 1813, quando doe non
solo questa interpretazione del P. L. ma la lettera del P .Ab. di COilan
zo,· e l' edizione di Portirelli, ehe ne reca il sentimento, emn noti a tutti
queIIi , cbe hramavano d' intender Dante, Be la passa al bujo, i dne Pie-'
tri nel solo S. Pier Damiano eonfondeooo. N. E. 4dritmo per 4tlria
tico adopera Dante anche nel Convito (a).

11 fui, cbe in vcce di fu leggono la maggior parte delJe edizioni,
dee essere atato 0 fallo di penna, 0 guastatura di chi credette essere sta
to il medesimo S. Pier Damiano e S. Pietro Peccatore. San Piel' Damia
no, secondo che narrano concordemente gJi scrittori della di lui vita, non

ti lion interno,cerent, ambo Peccatore, nppellati: inoltNerat enim mo" III
qui religio.e tunc vil/erent, ob anim; tUmiuiont!rn ,Ie ,e imcriberent Pecctl.-'
torel • nal modo perl» con CUl fa Dante ehe s/Pier Damiano parli, mo
atrasi d' intendimento , che solo Pietro degli Onestl iI loprannome di Pet:
cator~ ..olgarmente Ii olleneue.

Pp.r poi fare ascendere una tal eonCusiane dei due Pietri fino ai tem..
pi di Dante, pub senire dl scala pl·imiHllmente l' antica postilJa faua ai
preseIJti versi del poela nOltro nell' enunziato antico manolc.-iuo della biblio
teea Corsini segnato 5. lite PdrUl Damitln/If, "ro"ter. CU;IU 1&umilittlU!1II
IItiam diel'If ert PelrlU Peccator, fuit Monachru I. Mtlriae M Porto "ro
pe Ravt!nn"m; et ul .trictiorem vitam duceret .fecit ,e Rlonachum I. Cr'1C;8
tie 4v#!llann prop#! ElIgu"ium: pOlcia 10 scri,ere del c:ertamente a Dante ,i
cino Franresco Petrarca: Pelrw nunc occurrit ilk, 'lui Damiani. csgllOmell
1u&lIet: 9uamvi, et de hoc iplO, et de vita rehulque "iri Imj", t1.gen,tiunl
..cordia multa ,it • • • cum ~xactiu. ,'eruna 9uaerens 1&89"e ad coenobuma ,
ubi il floruit , mi~iuem qui milli comperta omnia reporttl.rel", religiosorum
loci illi"s nuerlione tlidici., fl4i"e eunl primo 911idem ,olittlrium, i"tk t1.11iru
evectum, tUmuna ultro ad ,olitudin.m remille. De Vit' solit. cap. 17. tract.~.
Jib. '2. Nel monaslero medesimo fu Dante peraonalmewe per molta tempo;
e dicesi che in quella solitudine delle c:ompimento a questo IUO poema.
V-edi Memorie per la vitti til Dante S. 1_4. (a) Tran. 4 13.
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Che pur di male in peggio si travasa.
127 Veone Cephas, e venne il gran vasello

Delio Spirito santo, magri e scalzi
Preodeodo il cibo di qualuoque ostello :

130 Or voglion quioci e quiodi chi rincalzi
Gli moderni pastori , e chi gli meni,
Tanto son gravi) e chi dirietro gii alzi

133 Cuopron de' manti loro i palafreoi
81, che due bestie van sott' una pelle:

fn prima di passu II Fonte Avellana in altro monalltero; ma solo rinchiu
sesi per quaranta giomi in una stanza per far prova Be poten reggere
nel monastero di Fonte Avellana. n monastero di S. Maria del Porto
.sa'L Uto Adriano fu di fondazioo.e troppa posteriore al tempo .u cotal
prepaflltorio riLiro di S. Pier Damiano (a): ma, se anche foue· stato a
quel tempo, come domin ragionevolmente farebbesi che ·il santo per quel
breve tempo, ed iu quel luogo solamente quasi un postribolo foue, Ii
dicease Peccatore. e non prima ne poi r

1~6 Si travasa , si trasmuta da una testa in un' altra trapassando.
con metafora pigliala da i liquori, dei quali propriameute travasare Ii di
ce, quando da un vasa si scolano e si trasportano dentro un altro. VSKTUJlI.

1 '1.1 1 '1.8 Yenne per cammino - Cephas. Dome che impose Gesu
Cristo al Principe degli Apostoli: Ta es Simon filius lona : ta voca!Je
ris Cephas: qllod interpretatur Petrus (b) . - il gran vasello Del
Io Spirito santo. S. Paolo, vas electionis . VZ:NTURI.

1~9 Vstello • albergo, magione .. VOLPI.

130 Chi rincalzi. Rincalzare per mettere attomo sostegni; 0 per far
largo a chi possa. tenendo indietro Ja tmba; che Tibullo nella 5. elegia
del I. libro disse efficere viam. VOLPI.

133 Cuopron de'manti loro i palafreni, colle ampie lora cappe rico
,rono i cavalli 0 mule aulle quali aeggono.

134 81. che due hestie ec. Motto plebeo, e da mereato vecchio. grida il
Venturi. No, di troppo mordace ghihellioesco sale aspeno 10 direi io piuttoato.

(a) II fondatore di eno, Pier degli Onesli detto it Peccalore, 0101'1

d' aani cir('a 80. Del 1119- D~ pot~ fondare un mooaslero se nOD in malura
etA , e s. Pier Damiano morl Del 1080. d' aDni 66. ed in eta giouniJe fecesi
mODaco di Fonte ~yellana. Vedi la precilila Sloria del Roui nel medesimo
libro, e I' A.bate Coslantino Gatlani nella prefuione alia Regola di Pier degli
Onesli , e gli .criuod della ~ila di •• Pier namiallO. (b) Joan. 1.

Vv ·a
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o pazienza che tanto sostieni I
136 A questa voce vid'io piu fiammelle

Di grade in grade seendere e girarsi )
Ed ogni giro Ie faeea pin belle.

139 Dintorno a questa vennero e fermarsi,
E cero un grido di sl alto suono ,
Che non potrebbe qui assomigliarsi:

N~ io 10 'ntesi I si mi vinse. it tuono.

135 0 pfUien~a ftc. Elliaai, in vece di pieqamente dire: 0 'feramera
te infinita pazienza divina, che puoi sofFrire Ia castoro leziosaggine r

131 Di srado in G"aJo, della sopraddetta scala.
I~ D'intorno a questa, di S. Pier Damiano. VB!I'TUBI. - fer

marsi, sincope di fermaronsi .
14~ Ne io 10 'ntesi ec. : n~ io intesi cia che si diceMerO, tanto mi

Itordi e vinse quel rimbombo. Fecero queste dimoltrazioni Itraordinarie
per Ia vendetta, che in Dio vedevllno dover presto aeguire, come Bealri
ee dirk nel aeguente canto. VZlITUR1 •

Fine del canto vente.rimoprimo.



CANTO XXII.

---
'il R G 0 MEN T 0

'(I il Poe'" (I s(ln BtmetltJUo un(l tlimantla: poi sale 411' OUtJIV4 1pD'4,

f/a' ~ delle stelle fiSStJ, tmtrantlo Ael sepo Ji Gemini.

I

,
10

oppresso di stupore alia Mia guida
Mi volsi come parvol ~ che ricorre
Sempre cola dove piu si con6da.

E quelia t come madre che soccorre
Subito al 6gIio l)allido ed anelo
Con Ia sua voce t che '1 suol ben disporre,

Mi disse: non sai tu che tu se 'n cielo,
E non sai tu che'l cielo e tutto santo,
E cia, che ci si fa, vien da buon zelo?

Come t' avrebbe trasmutato il canto
Ed io ridendo, rno pensar 10 puoi,
Poscia cbe'l grido t' ha mosso cotanta,

1 2 3 Alia mia guida, a Beatrice - par'IJol, picciolillo, lanciuJ
lino - cold d01JtI vagliono qui a quella persona in cui (a).

5 6 Anelo, dal Latino anhelus, per anelante, amantt!, adopera 8D

c:be it Poliziano nelle Stan:ze (b) - hen disporrtl per confQrtare.
consolare.

'1 8 Non sai tu, Ieggono Ia Nidobe8tina--' ed alue edizioni antiche.,
qui e nel verso aegnente, in vece di non sa'tu, che legge I' edizione
della Crnsca e tulte Ie moderne seguaci.

9 Ci $; fa, si fa qui (c).
10 11 12 Come t' avrebbe ee. Nella Cominiaoa edizlone, e in tutte

Ie altre segunci di quella della CrlllC8 veggo il secondd verso del presen
sente terzetto Ed io ritlentlo Be. serrato tra i segni di parentesi. 10 Doa
cre40 c:be al tempo di Dante foesero cotai segni in uso: ma, 0 10 roue-

(Q) Del tn'porlo della parlicelJa cola a ("olale signitic3zione ,edi Cino
Di. Partie. 52 5. (b) Lib. 1 .l. 95. ee) Vedi Cioooio PlI.Ttic. 48 40
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13 Nel qual se 'nteso avessi i priegbi suoi,
Giil ti sarebbe nota la vendetta,
La qual vedrai innanzi che tu muoi.

16 La spada di quassu non taglia in fretta,
Ne tardi rna' ch: al parer di eolui,
Cbe desiando 0 temendo l' aspetta .

19 1\Ia rivolgiti omai inverso altrui:
Ch' assai iIlustri spirili vedrai,
Se, com' io dieo, l' aspetto ridui.

ro, 0 no, qul certamente ve Ii dovette porre chi malamente intele cio
che il Poeta si vuole dire; cioe, che Beatrice provi lui con esperieua, ed
argomento a minori ad maius, esser vero quanto nel precedeDte canto
ella (a) e S. Pier Damiano (6) gli dissero, che non rise essa ivi , n~ Ia
celeste sinfonia se gli fece di quel luogo sentire, perocch~ troppo la mor
tale di lui vista e uelito sofl'erto avrehbero: cagione, che ritocc:herA pore
nel seguente canto (c). In cooseguenza di cotale cniarissimo senso tolgo
eziandio il punto interrogativo malamente Delle edizioni medesime segnato
nel fine del terzetto. Ecco la costruzione, senza hisogno n~ di parentesi
n~ di punto interrogativo: Mo, poscia che 'I Grido t' ha mosso cotanto,
pensar 10 puoi come t' avrebbe trasmutato il canto ed io ridendo, ed il
mio ridere. -

13 Nel qual ec. nel qual grido se avessi inteso cio cne. si pregt\.
14 15 La vendetta ec. Ia vendet~, cne pigliera D~o sopra questi per

versi prelati. Forse vuol predire la cattura di Bonifazio in Anagni. Vedi
i1 canto xx. del Purg. VENTURl. Del muoi per muori vedi '1 Prospeuo
eli verbi Toscani satto iJ verba morire n. 5.

16 La spada di quassu, I'istrumento di questa divina vendicativa p,u-
stizia, non taglia in fretta . -

17 18 .. Ne tardi ma ch'ec. Cosl legge il COD. CUT. mentre fa vol
gata, e Ie moderne edizioni con it P. L. Ieggono Ne tardo mache. II CoD.
C.'S. poi che in tutti -gli altri luoghi ba letto mai che, qui Iegge He tor
di mai senza il che. Volendo per«> stare all' una 0 all' altra Iezione di
questi due preziosi Codici , ahhiam sempre pili motivo di confermard in
quello gill delto Purg. c. IV. v. '16. XXI. v. 19. e altrove, che il ruacltt:

-unito ~ un- errore de' copisti, e che non e mai una parola ItaliaDll. N. E.
al parer di colul ec., pili che rispettivamente a colui che l'aspetta; a
cui, desiando, pare tarda e, temendo, pare presta.
- 21 L' aspetto Iegge ]a Nidobeatina, la vista I' altre edizioni. - ri
dui per riduci siocope: n~ cotal sincopare eli voce in rima rechera ma-

(a) VerlO 4 e segg. (b) VeNo 61, ee) Ver.e ~6 e .egg.
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22' Com' a lei piacque gli occhi dirizzai,
E vidi cento speruIe, che 'nsieme
Piil .s' abbellivan con mutui rai.

25 10 stava come quei che'o se· ripreme
La punta del disio, e non s' attenta
Di dimandar,· SI del troppo si teme:

28 E fa maggiore e la piu luculenta
Di queUe margherite innanzi fessi,
Per far di se Ia Mia voglia cootenta,

31 Poi dentro a lei udi' : se tu vedessi,
Com' io , la carita che tra noi arde,
Li tuoi concelli sarebbero espressi;

•
raviglia se si avverta esaersi per sincope da buom scriuori antiebi anche
in prosa detto fei e dii in lu080 di feci e diei (a) - Ritlurre pero
dee qui intenderai adoprato per condurre 0 rivolgere.

n Ie Dirizzai. Abhiam calcoJato per error di stampa il drizzai che
leggeasi nell' Edizione del 1791. II CoD, CUT. legge sil. drizzai, eel il Ca
nonico Dionisi con aJtri poehi teah veeluti dai Sig. Accademici ha prefe-
rito ritornai. N. E. .

23 24 Cento per moltissime - tpBrule, sperette, globetti. - che'
insieme. ee., che oltre esser bella ciascuna pe 'I proprio spJendore, pin tut
te insieme, per 10 splendore che vicendevolmente si comuniCllvano, dive
nivano helle.

25 26 27 Ripreme, 10 stesso che reprime - La punta del tlislo,
I' aeuto lilimolo del deaiderio - non s' attenta non s' arrischia - Di
dimandar la Nidobeatina, Del dimandar l' altre edizioni - sl del trop
po si teme, a tal segno pigliasi soggezione, e teme d' easere importunamen
te molesto, e, come sogliam dir, seccatore. VENTURI.

28 29 La pia. luculenta Di quelle marsltel'ite, Iii pin rilucente di
queUe celesti e vive gioie, VENTUIU, • Questi i! S. Benedetto, come ap
presao si acorge: il POST ILL. CUT. cbiosa di lui in ragion deJ Testo Iste
fuit S. Benedictus qui non habuit parem in rel.g,.'one. N, E.

31 Udi', apostrofato, per udii; come non solo Dante altrove adope
ra, ma anche il Petrarca (b).

33 Li tuoi concetti sarebbero e~, i desiderj tuoi sarehbero gill. ,da te
manifestati •

(a) Vedi 'I Prolpetlo di verbi TOlctln; IOUO jJ verbo fare num. 21. e
IOUO iI ,erbo dire Dum. 2. (b) CaDZ. 12.
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34 Ma perche tu aspeuando' non tarde
All' alto fine, io li faro risposta
Pria al pensier, di che si ti riguarde.

37 Quel monte, a cui Cassino e nella costa,
Fu frequentato gia in su la cima
Dalla gente ingannata e mal disposta.

40 Ed io son quel. che su vi portai prima
Lo nome di colui , che 'n terra addusse
La verita che tanto ci sublima :

34 35 36 Ma perc1U: tii e~" AOinche perO tn nell'IDduglo ad esprf
mere Ie tne brarne non ritardi il gingnere all' alto fine del tue viaggio r

ch'e di veder Iddio - io ti faro risposta Pria al penner ec. io, pri
ma che tu dimandi, rispondero al pensier, all'interno desiderio del tuo
animo ( di saper ch'io mi sia ), d' espormi il quale tu sei tanto rieeau
to. Pure al penner iu nee di Pn"a al pensier leggouo I' edizioui diver
Ie dalla Nidobeatina. Tarde, e risuarde, antiteai in grama della rima,
per tardi e riguardi .

37 38 39 Quel monte, a cui Cassino ~ nella costa. II datto Benedef
tina abate D. Angelo della Noce nelle sue note alIa cronica del monaste
ro Cassinense (a) corregge I' era-ore del Cluerio edell' F..fteno, che hauDO'
scritto essere Cassino stato nella dma del monte di tal nome, nel lu.
medesimo dove ora e il monDstellO; e loda di veracilA iI preaente paso
del nostro poeta, che Cassino colloca nella costa del monte, e anDa ama
del medesimo accenna da S. Benedetto fondato il monastero - Fli fre
quentato gia ~c. Del monte Gassino scrive il Papa san Gregorio, Mons
per tria millia in altum se su6rigens, 'ldut ad ael"a caculllm tentlit:
ubi vetustissimum fanum fuit, in quo ex antiquorun. more GentiliuIII.
stulto 7'USticorum populo Apollo colebatur. CircumfJlUlqu8 8tial" in ~
tu daemonum luci succreverant, in quibus pdhuc eadem tempore infide
lium insana multitudo sacrijiciis sacrilC(;is insudabat. Ibi itaque vir Dei
( S. Benedetto ) perveniens, contrilJit idolum, sub.:ertit aram, succidit
lucos, atque in ipso templo Apollinis oraculum beati Martini; ulJi'lle
1'0 ara ejusdem Apollinis fuit, oraculum sancti construxit lohannis; et
commorantem circumquaque multitudinem, praedicatione continua ad A
dem vocabat (b). - mal disposta , imbevuta di maasime ributtantl it
santo vangelo.

40 41 42 Quel, S. Benedetto abbate. - La 11011I8 tli colui, eli Ge
au Cristo - CM 'n terra addurse La verita. Yerita non si pUG cpi

(a) Not. elU. (b) DialOG, lib. 2. cap. 8.
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43 E tanta grazia SOVfa me rilusse,
Ch' io ritrassi Je ville circonSlaoti
DaIl' empio colto che'l mondo sedusse.

46 Questi altri fuocbi tutticontempJanti
Uomini furo, accesi di quel caldo
Che fa nascere i fioxi e i frutti santi.

49 Qui e Maccario , qui e Romoaldo:
Qui son Ii f~ati miei , che dentro a' chiostri
Fermar Ii piedi e tennero'l cuor saldo.

. 5~ Ed io a lui: l' affetto, che dimoslri
Meco parlando, e Ja huooa sembianza,
Ch' io veggio e nota in tutti gJi ardor vostri,

55 Cosl m' ba dilatata Mia fidanza,

intendere detta contrari8mente ad errore, poich~ in questo senso vi era
la verit" anche nel vecchio Te8tamento, prima dell'incamazione del di
vin Verbo; ma contrariameDte a figura ed ombra. Onde al particolare pro
posito di quella figure della santissima Eucaristia, che era Del vecchio
Testamento il mangiar dell' agnello Paaquale, Umhram fugat Yeritas, can
ta la Chiesa con san Tommaao (a). - che tanto ci sublima I che ren
de noi tanto nobili sopra quelli dell' antico Testamento.

45 Dall' empio colto clze ec. dall' empio culto de' falsi dei, che Ia mag
~or parte del mondo attifo alia sua pratiea ... Culto Iegge il COD. Cur. N. E.

48 lfiori e i fi'utti santi, Ie sante operazioni.
49 Maccario, santo eremita antiehissimo: rna di tal nome furono due

uomini santissimi. VOLPl • .. Qui il Sig. Poggiali ci 8vverte, cbe il S. Ma
carlo da S. Benedetto nominato sia quello ebe chiamossi l' AleSSllndrino ,
che ehbe sotto la sua direzione quasi 5000. monaci. Quantunque perO
Egli non alleghi prova aleuna del suo parere, noi ci u:oviamo in grado
di confermarlo; poich~, trovando nella Storia due Macarj ebe nello ste8SO
aecolo V. vissero, e veggeudo che il nominato da Dante vien POlito al con
ironto di S. Romu8Ido Fondator dell' ordine Camaldolese; ci sembra vero
simile, coo quello deggia esser l' Alessandrino institutor di altri Monaci.
come Rutor delle ReGole monasticlze che si hanno in trenta Capitoli. Be

coudo il parere di Baronio, Bollando, Bellarmino ec. N. E. - Ronwal
do santo foodatore de'monaci Camaldolesi. VOLPI.

51 Fermar Ii piedi , e tenncro ec. non solamente vi Ii mantennero
eol corpo, ma eziandio col cuore, collo spirito.

(II) Nella. It!q~''1.II, che leggeai nella messa del Corpul Domini.
Tom. III. X:ll:

•
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Come '1 Sol fa la rosa, quando aperta
Tanto divien quant' ell' ha di po&Sanza.

58 Pero ti prego, e tu, padre, m' accerta ,
, S' io posso prender tanta grazia, ch' io

Ti veggia can immagine scoverta.
61 Ond' egli: Crate, it tuo allo disio

S' adempiera in su I' ultima spera,
Ove s' adempion tutti gli altri e'l mio.

6!~ Ivi e perfetta matura ed intera
Ciascnna disianza: in quella sola
£ ogni parte Iii dove semPI" era:

67 Perche non e in luogo e non s' impola:
E oostra scala infino ad essa varca:

57 Quant' ell' 1uJ eli possanz.a, quanto puo aprini.
58 Pero ti prego ec. e1liasi, il di cui intiero aarebbe, Pero Ii pre

60, e tu, 0 padre, alla mia pret;hiera aceondiseendentlo m' aeeerta ec.
59 Premier tanta gra%ia, pel riewere tanta grar.ia, tanto favore.
60 SC01Jerta, da que! lome che mi ti ceJa. • Ncm ~ vano di udire

il POST1LL. CUT. Petit Dantes si est possihile et honestum 'Videre eum
clare, et in pura forma sine aliquo 1J6lamine hujus splendoris, et ipse
respondet qtl.od non potest yidere hie sed bene in ultima spera. Et
dicit 1Jerum, quia in ipsis planetis nulla anima est, sed est forma ea
influentia planetarum quae faciunt tales viros. Vedasi iu {aui la inter
pretazione liel P. L. ai versi ehe seguono. N. E.

61 62 63 Ond' egli ec. Costruzione. Frate, fratello, il tuo alto elisio,
eli "feder me con immagine scO'lJt!rta, B ~l mio, di compiacerti. s' adem
pirs in su I' ultima spera, nel cieJo empireo, oye s' adempion tutti Kli
altri desiderj. Che i beati distribuiti in varj deli abbiano tutti la 101'0 Ie

de nell' empireo 10 ha di gill Dante avvisato (a): eel effettivamente S. Be
nedetto nell' empireo trovasi Par. xxxn. 35.

65 66 67 [,1 quella sola it ogni parte Id Be. val quanto '!ueUo so
lo cielo, a dijferenza di tutt; g/i altri inferiori cieli, non si muow,
non si ~gira ;"to"no a se stesso, tal cAe. 1Jt!ngano Ie di lui parti a
mutar lu"go - Perche non e in luogo. Definendosi il moto loci mu
tatio. cia che non ~'in luogo non pua certamente muoverai - e non

(Q) Paradilo IT 28. e ll"gg. e ~edi correlatinmente a queno il paa."
Paradilo 111 25. e legg. e la I"l'spl'lliu anDotazione •



CAN T 0 XXII.

Onde cosl dal viso ti s' invola .
70 lotin lassO. la vide il Patriarca

Jacob isporgel' la superna parte,
Quando gli apparve d' angeli s1 carca.

73 Ma per salirla rno nissun diparte
Da terra i piedi: e la regola mia
Rimasa e gin per danDo delle carte.

76 Le mura, che soleano esser badia,
Fatte SODQ spelonche, e Ie cocolle
Sacca SOD piene di farina ria •

79 Ma grave usura tanto non si toile
Contra '1 piacer di Dio, quanto quel fru,tto
Che fa il cuor de' monad 81 folIe.

82 Che, quantunque la Chiesa guarda, tutto
E della gente che per Dio dimanda,
Non di parente I ne d' altro pin brutto.

s' impola , e non ba _ ultima Ipera r:1i, su dei quali si regga e Ii
aggiri come gli banno e vi Ii aggirano e altre inferiori .pere.

6g Yiso per vista - ti s'irwola, ti sfugge, intendi, JUJlla S1UJ ci
ma, corrispondentemente al dettoci lie'versi 29. e 30. dpj precedente canto.

70 71 72 Infi1l. lassb, fino all' ultima spera, fino .a1 cielo empireo la
lIJitk il PatriarcG lacoh 'isporsere, .tendere, la s,,"perna parte. la aua
cima: come _ppnnto ne dice il nero te.to, Yiditque ( Iacob) in somni.
scalam $lantem super terram, et cacumt!n illius tangens caelum (a).

74 ,5 La regola mia, il libro mio contenente Ie regole del religiOIO
vivere - per dGnno tklle carte, per consumare inutilmente carte •
traacriverla .

76 al 84}.e murG et:. Risgnarda questo parlar di Dante alia ripren~
mone fatta da GelD Cri.to _ coloro che neDa casa di Dio, in veee di fare
oRuone, vi commettevano Ulure, feci'stis illam spelunca", latronum (b);
e perocch~ i monad di que'tempi in nee di rendere fruui di giwtizia e
eli eari~, attendevano anzi a .cJ.efrandare 8i poveri la limosina per dare ai
propri parenti 0 ad altro piu brutto oggetto, percio dice. cbe avevano eui
di 'badie. di mooaateri' fatte spelonche, e cbe Ie cocolle, Ie vesti mona
eali. non inaacC8vaao bUODa, ma ria farina ( forse allusivamente al bian-

(II) G~II. '18. (b) Matti.. ~8.

I
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85 La carne de' mortali e tanto blanda,
Che giu non basta buon comiociamento
Dal nascer della quercia al far la ghianda.

88 Pier comincio sanz' oro e sanza argento,
Ed io con orazione e con digiuno,
E Francesco umilmeote il suo convento.

9 IE, se guardi al principio di ciascuno,
Poscia riguardi Ia dov' e trascorso,
Tn vederai del bianco fatto bruno.

co 0 biancastro vestire de'monaci aHora ) (a): ed aggiunge cbe grave usu
ra tanto non si toile Contra 'I piaeer di Dio, non si alza, non giunge
a dispiacer tanto a Dio, quanto quel reo frutto che iJ cuore de'monad
sl folie, sl impervertito, fa, produce. - quantunque la chiesa guar
da, signi6ca i1 medesimo che quanto rnai la chiesa serba d' ava~zn, m:mte
nute, intendi , Ie sacre suppellettiIi, e proveduti del necessario vitto i chie·
rici - Non eli parente ec. non dee servire pe 'I parente, n~ per altro
piu brutto soggetto.

85 R6 87 E'tanto blanda, tanto pieghevole, ilTessistente - Che giu
non ba.~ta ee. che gill nel mondo il buon incominciamento non perseve
ra mni tanto tempo quanto ne scorre tra il nascere della quercia e il ere
scere a segno di produme la ghianda.

88 Pier comineio sanz' 01'0 ec. Chi intende S. Pietro apostolo , chi S. Pier
Damiano Ii presente, fondatore anch' egli non gi~ di nuov' ordine, come
altri falsamente dice, ma 51 bene di alcuni monisteri nell' Umbria. 10 I'in
tenderei pinttosto dell' apostolo, j). ('ui cominciare fu mora)mente da quel
suo dire argpntum et aurum non est mihi (b). VENTURI. A me pure
sembrll chiaro che i1 buon online di parlare importisi che, siccome S. Be-.
nedeno fu anteriore a S. FI'ance5co, cosl 'I Piero in primo luogo menzio
nato anteriore fosse a S. Benedetto e non posteriore, come 10 Cu di molti

. secoli S. Pier Damiano. Per intendere pero I come bene sia detto che
S. Pietro opostolo comine;o il suo convento colle parole argentum et aurum
non est mihi, bisogna avvertire che cotali parole diss' egli nell' alto del
primo prodigio che in testificazione della divinit1l. di Gesu Cristo opero,

•raddrizzando 10 storpio IIU la porta del tempio di Gerusalemme; e che
con tale prodigio iocomiocio il medesimo apostolo ad essere quelJa, che.
Geau' Cristo vone che fosse, pietra fondamentale della 8ua chiesa (c) •

89 90 (0, Benedetto - E Francesco umilmente ec. incomincio Fran-.

(0) Vedi, tra gli ahd if prelodalo D. Angelo della Noce neUe note aUa
c:rOPilCll CaSiine.n&e 426. e segg. CP) Acl. 3. (c) Malt. 16.
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94 Veramente Giordim volto retrorso
Piil fu, e il mar fuggir, quando Dio volse,
Mirabile a veder, che qUI il soccorso.

97 COS! mi disse: ed indi si ricolse
Al ,uo collegio, e '1 collegio si strinse:

eesco il suo convento , la sua adunata, colla umiltll, vole~do percio ehe
i frati 8uoi ,.inori si chiamassero.

94 95 96 reramente Giorddn volto retrorso, piu fa, e il mar,. fug
gir, • Noi ahhiamo adottato volentie~i questa leziooe del COD. Cu. Ia quale
diversifiea dana Nidoheatioa neJJa sola particeJla e aggiunta, perch~ inten
diamo cosi che il Giorddn 'I-,o/to retrorJO, e il Mar fuggir, sono due pro
digj diversi, come 10 stesso S. Testo ci riferisoe. Mare I'idit et fugit :
Jordanis conversus est retrorsum. (Psal. 113) II P. Lombardi, cite gil
aveva con la Nid9heatina migliorato in parte In Iezione di questi doe versi,
roa sema la 'particella e chiosn come appresllo. N: E. Cosl dee leg;;erlli
con la Nidnb. cd alue edizioni (a), e con parecchi mss. (h), e dee la
sinchisi , che in questo terzetto Dante adopera , in tal moqo ordinarsi:
Yeramente (al sensa del Latino veruntamen) fu piu mirahile a 'l'eder
Giordan, volt" retrorso , fuggir it mar (verso il quale da prima corre
va ) quando Dio 'llolse, che, intendi veder, qui il soccorso. E vuole
speraodo dire che , se Iddio non abbandono il popolo Ebreo quando per
soccorrerlo v' era hisogno di piu mirabiI opra, molto meoo ahbandonerebbe
il popolo cristiano e i di lui religiosi ordini, pe 'I soccorso dc' quali di
minor prodigio ahhisognava .

L' av\"erbio retrorso formalo Dante in grazia della rima dal Latioo
retrorsum, ch' adopera iI salmo 113. accennaodo I' arresto mcdellimo fauo
da Dio delle acque del Giordano perpassaggio all' Area del Testamento
cd .1 seguace Israelitico popolo. come leggesi in Giosue (c) .

I,eggendosi poi, come tutte Ie modeme edizioni legiollo Yeramente
Giorddn volto e retrorso, ~Itre jl primiero inconveoicntc di rimanersene
affatto staccati, cd in aria i due seguenti versi, vi 5' aggiunge I' altro , che
superfluamente e stucchevolmente, dopo toccato il retrocedere del Giorda~

no, tralascerebbesi questo, e ricerchel'ebbesi n mirahile in aluo non mag
giormente mirabile prodigio nel fuggir il mare, nen' aprire cioo (dovreb..
he iOleodersi) iJ passaggio che fece il mar Rosso aUe stesse Israelitiche
turhe sotto Mos~ (tl) .

97 98 ,si ricolse al suo collegio, si riuni ana sua compagnia , daUa
quale erasi alquBoto scostato facendosiinnanzi (e) - e'l collegia si

(al Vedi, tra Ie altre, quella di Foligno 1472. e quella di Venezia 1~78.

(1:) Quattro della biblioteca Corsini, segnati 1217.6°9 61 5. e due dell 'emi-
nentissimo Card. Zelada , .et\0ati 242 229. (c) Cap. 3. (d) Exod. 14-
(e) Veno 29.



350 DEL PAR A DIS 0

Poi come turbo in su tuLLo s' accolse.
100 La dolce donna dietro a lor mi pinse

Con uo sol cenno su per quella scala,
81 sua virtu la mia natura viose:

103 Ne mai quaggiu, dove si monta e caIa,
Naturalmente Cu 81 ratto moto,
Ch' agguagliar si potesse alIa mia ala.·

106 8' io torni mai, lettore, a quel divoto
TrionCo, per 10 quale io piango spesso
Le mie peccata e'l petto mi percuoto,

109 Tn non avresti in tanto tratto e messo
Nel Cuoco il dito , in quanto io vidi'l segno
Che segue 'I tauro , e fui dentro da esso..

I 12 0 gloriose stelle, 0 lume pregno
Di gran virtu, dal quaJe io riconosco
Tutto (qual che si sia) il mio ingegno:

strinse, e tutta la comitiva di quei lumi si restrinse in minore spazio.
99 Poi come turbo ec. poi roteando, come fa il vento tnrbinOio. Ii

sollevo tutlo in alto. VENTURI.

100 La dolce donna, Beatrice.
I o~ La mia natura, intendi, grave . .. Quia eram cum carne. POITIL.

CAT. N. E. .
105 Alla mia ala, al mio volo. VZNTURI.

106 al 111 S';o torni mai ec. Ecco il senso di queati due tenetti.
Cosl avvenga , 0 lettore, ch' io tomi nna volta a quel trionfo divoto. •
que) divoto trionfante regno, per 10 quale acqnistllre io piango speaso Ie
mie peccata e'l petto mi percuoto, come avvenne ch'io ulissi allo stellato
delo nella costellazione de' Gemelli tanto presto, che tu D.on avresti intan
to messo il dito nel fuoco, e levato: e notll che il dolore fa ritrarnelo
prestissimo . Delle particelle se e sJ per co~J in principio di locuzione che
preghi 0 desideri vedi Cinonio (a).

II ~ lJ 3 114 0 gloriose stelle ec. Apostrofe che nell' atto eli ICI'1vere
fa il Poeta alIa costellazione de' Gemelli, nella qnale dice d' esser egli nato
sotlo di essa, cioe essendo il Sole in quella costellazione, e eli 88lere ill
lui percio dalla mroesima stato influito quanto aveva d' ingegno. Dan,.

(Q) Partie. 2:.!3 12 e 229 4-2.



CAN T 0 XXII.

1 15 Con voi nasceva e s' ascondeva vosco .
Quegli, ch' ~ padre d' ogni mortal vita,
Quand' io senti' da prima l' aer Tosco:

118 E poi, quando mi fu grazia largita
u' culrar nell' alta ruuta che vi gim ,
La vostra region mi fu sortita.

121 A voi divotamente ora sospira
L' anima mia, per acquistar virtute
AI passo forte che a se la tira.
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(marmora qui'l Venturi) si vede ch' era della setta seiocchissima de'/?
nt1tliaei. No (rispondo io), pel'ch~ la genetlialogia, per de6nizione del Fi.
1andro edel Laurenti (a), est divinatio, qua ex natwitate successus de.
nunciantur. Non solo adunque i genetliaci pretendevano che gli astri in
fluissero nell' ingegno, ma che determinassero eziandio Ia volontll 
qual eM si sia, qualunque siasi .

115 116 117 Can 'VOi nasceva e s' ascondeva ee. era il Sole congiullto
can voi quand'io nacqui in Toscana. Padre d' ogni mortal vita, dot\
d' opli marta] vivente appella il Sole, perocch~ quasi anima del mondo
ha parte nella generazione di tutti i terrestri viveuli: Sol et homo general
hOl1linem, riferisce percio detto da Aristotele il Daniello.

118 Poi quando, intendi, al Paradiso essendo salito -largita,
douala,. da largire, verbo adoprato pure da altri buooi scrittori suche in
proaa. Vedi 'I Vocabolario della Crasea.

119 L' alta ruota eM vi gira , il delo stellato.
I ~() La 'lJostra rtlgion mi ft· sortita, mi fu dato in sorle il passar

Ippunto per il Iu08o, don stale, postatc, voi. VENTURI.

I ~3 Al passo forte ec. 0 al passo difficile della morte, alla quale mi
vo accostando a gran passi; 0 pure per acquislare vigore all' alta e dHIi
cile impresa di passare ( scrivendo) dal wondo &eosibile aD' invisibile, che
tira lullo me , e richiede tutla I'llpplicBl.ioue: e • questa spiegazione del
Daniello meglio s'accorda il eontesto, che alia pri rna del Veilutello. V El'IT U IlJ •

Phi volentieri pero io pel forte passo iotenderei, non I' impresa di pas
sare scrivendo dol mondo .fensibiLe all'invisibile (che gill, quando que.ta
invocaz~one faeeva, neva ellso .invisibile mondo per I. maggior parte ia
tullo iJ p~edente caotare des(~rillo), ma il vel'amente pili di tuui for
te, difficile, passo a deSC1·ivCl"e il cicIo empireo, II fave])are df'lIa di"i
na essenza, de]]. Triade sacrosanta, e della ipostatica unioue delle due
Dature in Ge.u. Cristo. Ed iuoltre eM a se La tira chioserei, non cl.e tira"'"0 me, e richiede tutta l' applieazione; ma che I. medesima forte im-

(II) Amallh. 000111 • art. GenelhlUJlogin.
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124 Tu se' 51 presso all' ultima salute,
Comincio Beatrice, che tu dei
Aver Ie Iuci t~e chiare ed acute.

127 E pero, prima che tu piu t' inlei ,
Rimira in giuso, e vedi quanto mondo
Sotto Ii piedi· gia esser ti rei:

130 SI che'l tuo cuor, quantunque pllO, giocondo
S' appresenti alIa turba trionfante,
Che Iieta vien per questo etera londo.

133 Col viso ritornai per tutte quante
Le sette spere ,e vidi questo globo
Tal, ch'io 50rrisi del suo vii semhiante:

136 E quel consiglio per migliore appl'oho,
Che l' ha per meno: e chi ad altro pensa

prep tira (per oompimento del poema) I' anima a se, non luci. cIw
la mente Ii ritiri dall' intraprenderla . .

124 Ultima salute per ultimo, piu alto laoga di salvazione, I' 611I

pireo cielo .
125 126 Cke tu dei Aver Ie Iud tue ee. ch' cssendo vicina ad a16l

sarsi tua vista in Dio, conviene ch' abbia acquistato chiarezza ed acutezza.
127 PiiJ. t' inlei, per piiJ. entri in lei. Di questo e d' altri cotati ver

bi tlal poeta noslro formati vedi db ch' ~ delto Par. IX. 73.
128 al 132 Rimira in giuso, e vedi ec. 51 clle 'I tuo cuor ee. Ap

parliene cio ad accennare la necessita del distaccamento dalle terrene COle

per poter godere delle celestiali delizie - per questo etera tondo , per
questo ( io intendo) etereo rotondo tratto: perifrasi in vece di per questo
cielo. Intendendosi colla cotnune dcgli espositori che sia qui etera puro
Ilinonimo di eiBlo, riesce l' epiteto tondo di una stuccb~ole luperfluitA;
quasi ci<>t\ gli a]tri cieli non fossero tondi.

133 134 135 Col viso ritornai per ee. Per Ie setle spere, pe' setle
deli, che salendo aveva per80na]mcnte passato, ripallSai allora colla vilta
- questo gloho, tel·raqueo - Tal, ch'io sorrin ec., talmente pie
ciolo, che di sua ignobile comparsa sorrisi. OhiBcta quo remotiora eo
exiliol'a vidR.lltur : ~ principio ottico '.. .
- 136 Approho per approvo, antitesi dal Latino, in grazia della rima.

137 138.Che l' Ita per meno, che ne fa mioore Ilurna - e chi ad
altro pensa BC. e colui si PUQ veramente _probo , prudente llppellare, il
'luale nientissimo alle terrene, IDa tutto alle celesti cose c) mtento.
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Chiamar si puote veramente probo.
139 Vidi la· figlia di Latona incensa

Senza quell' ombra che mi fu cagione,
Perche gia la credetti rara e densa.

14 :l L' aspetto del iuo nato, Iperione,
Quivi sostenni, e vidi com' si muov.
Circa e vicino a lui Maia e Dione.

145 Quindi m' apparve il temperar di Giove
Tra '1 padre e'l figlio: e quindi mi fu chiaro
II variar che fanno di lor dove:

148 E tutti e sette mi si dimostraro
Quanto son grandi, e quanto son veloci,

139 140 141 Yidi la figlia di Latona ec. Vidi la Luna dalla parte
superiore , doy' e illumioata senza quell' ombra, sulla quale ha disputato
Del canto II. di questa cantica, attribuendo <j:uell' ombra alia densitl e
rarita. VEl'(TUIlI; che meglio avrebbe detto, deponendo ivi la primiera.
....., opinione, che omhrosa eel oSCltra fosse la Luna nelle porzioni del
:suo corpo eli rara materia, e chiara e lu.cente nelle porzioni eli 1TI4teri.
densa. Riveggasi quel canto. .

142 143 144 L' aspelto del tuo nato Be. quivi, 0 Iperione, perl.
fortezza ch' erasi eccresciuta alia mia vista (a), aostenoi I' aspetto, 10 sgnar-:.
do, del tuo nato, del tuo 6glio il Sole - com', apocope in grazi.
del metro - 1rlaia , figliuola d' Atlante, e madre di Mercurio. Pren
desi per 10 pianeta di Mercurio. VOLPI - Dione, madre deJIa dea Ve
nere, secondo Ie favole; i1 qual nome poi fu dato alIa stesaa Venere.
Qni prcndesi per Venere piaoeta. VOLPI. I

145 146 147 !rl' apparve il tempera,. eli Giove Fra 'I paelre e 'I jiglio.
Come Giovee figlio di Saturno e padre di Marte, stende j) Poeta gli at·
tributi medesimi di padre e figlio ftj pianeti del loro nome; e riputan
dosi che il pianeta di Giove, medio tra quello di Saturno e quello di
Marte. temperi 1a troppa freddura del primo , e la troppa ardenza del se
condo, pone questo temperar eli Giove, eft'etto del suo intermedillre, per
10 stesso intermediare, che n' ~ Ia cagione - mi fa chiaro II variar
che fanno ec. mi si dimostro Ia cagione de i lora variamenti e mutazioni
di luogo, ora essendo dinanzi, ora dietro al Sole; ora pin, ed ora meDO
da lui dislanti. VENTURI.

148 Tutti e sette, iutendi gli accennati pianeti, ci~ la Luna, il Sale,
Mercurio, Venere, Marte. Giove. e Satumo .

Ca) Vera.> 126.

Tom. Ill. Yy
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E come sana in distante riparo.
151 L' aj uola, che ci fa tanto reroci,

V olgendom' io can gli eterni gemelli,
Tutta m' apparve da' ('olli aBe foci:

154 Poscia rivolsi gli occhi agli occhi helJi.

150 In di!Jtante riparo, cioo (spiega il Buti (a), ed altri appresso
a lui) iu differente ritornamento al principio del suo moto. Appartenen
do pero questo alIa veloeita de' pianeti gia nel precedente verso accennata
varianle , intenderei io piuttosto che, siccome riparare 'rovasi adoprato
per alloggiare (h), cosi per bisogno di rima adoprasse Dante riparo per
alloggiamento; e che dica esserglisi mostrati i sette pianeti in distance
ripaT'o in Iuogo di dire, che gli si mostrarono alloggiati in cielo tra di
Ioro distanti.

15 1 152 153 L' aiuolll , ehe ci fa ec. Essendo Dante salito al Paradiso
dal monte del Purgatorio antipodo a Gerusalemme (c), non poten senza
aggirarsi vedere della terra, cite l' emisfero stesso a noi antipodo, ond' era
salito. Dice adunque che, colla costellazione de' gemelli aggirand08i venne
a vedere questo nostro emisfero, che aiuola, Rieua , piccioill aia, denomi
na per Ia picciolezza in cui appRriva, e per quella che realmente ha per
riguardo aUa grandezza de' cieli. Anzi bene a questo proposito avvertono
con postilla in margine gJi Accademici della Crusca supporre Dante che
fosse colassu Ia di lui vista de~ficata, e percio valevole in tanta distanza
a discernere non solamente Ia faccia della Terra, ma (come nel Paradiso
canto XXVII. 82. dira) Ie parti eziandio della medesima .

Malamente qui alcuni, tra' quali '1 Venturi, intendono per I' aiuola
lutto il gloho della· terra; imperocche quello che ei fa tanto feroei nOR
e nel sistema di Dante se non I' emisfero nostro; servendo I' antipodo any
a gastigo della ferocia - eterni appella i gemelli, per essere i cieli e
tuUe Ie celesti cose incorruttibili, e percio di eterna durata - da' colli
alle foci , dalle mont.1gne ai mari, dove i fiumi hanno Ie foci.

145 Agli oeehi helli , di Beatrice.

(a) Citato nel Vocabolario della Crus.. alia voce r;pflro. (11) Vedi iI
Vocab"lario della Crulca lotto il verbo riparare §. S. (e) Purg. IV 68 e .egg.

Fine del canto yeTltesimosecondo.
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In questo canto tkscrive Dante come 'Vide il trionfo di Cristo, seGUitato
da infinito numero di heati , e specialmenre dalla Beatissima Yerfiru:.

I

7

Come l' augello intra l' amate fronde
Posato al nido de' suoi dolci nati,
La notte, che Ie cose ci nasconde,

Che per veder gli aspetti desiati,
E per trovar 10 _cibo onde gli pasca,
In che gravi labori gli son graLi,

Previene '1 tempo in su l' aperta frasca,
Econ ardente affetto il Sole aspetta,
Fiso guardando, pur che l' alba nasca;

1 al 9 Come I' augello intra ec. Costruzione. Come I' augello, clae la .
"oUe , nella notte (a) , clie Ie cose ci llosconde, posato (intendi aven
do ) intra I' amate fronde al nido de' suoi dolei nati, del suoi pulci
ni, pur che nasea I' alba, sol che l' alba spunti, in su I' aperta frasca,
in eima aBe frondi (iDtendi portandosi) , previ('ne il tempo, il tempo
cio~ del Dascere del Sole, e fiso guardando aspetta con ardente affiuo
il Sole per, col di lui Iume, vedere IJli desiati aspetti de' pulcini suoi,
e per trovar 10 eibo onde gli pasca ; ill cite. Del trovar il quale, !p"avi
lahori gli son [{rati, gravi fatiche gli sono gradevoli. Cosi Iegge Ia Ni
dobeatina meglio che non leggano J' ahre edizioni In che i IJravi lahor
gli sono awati, intl"oducendo I' aggettivo aglJrato, del quale Don se De

rinviene IIItro esempio. Come Ia Nidob. leggono anche due mss. della bi
blioteca Vaticana (b).

II Venturi , non so qual eostruzione faceDdo, chiosa che Ia parti
cella pur sin qui riempitiva : Dee egIi forse avere iutesa, ch' esca l' ueello
in su I' aperta frasca a guardare se Dasca l' alba; che muovasi cioe. dal
IUO Dido prima aDcor dell' alba; cio ehe l' ucce))o Don fa mai.

Della parola lahor; per fatiche, vedi cio ch' e detto Purg. XXII. 8.

(a) Della partieelJa la ed il per nella e nella vedi '1 Voeabolario deilli
Crusea 3rL. il §. 5. (b) Segnati 265 266.

Yy2
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10 Cosl la donna mia si stava eretta
Ed attenta, rivolta inver la plaga,
Sotto Ia quale il Sol mostra men fretla:

13 5i che, veggendola io sospesa e vaga,
Fccimi quale e quei, ehe disiando
Altro vorria , e sperando s' appaga .

16 Ma poco fu tra uno ed altro quando;
Del mio attender dieD, e del vedere
Lo ciel venir piu e pill risehiarando.

19 E Beatrice disse: eeco Ie schiere

11 12 Inver la plaga, Sotto la qlJ(de U Sol mostra men fretta ,
vuol dire, verso la parte del del met/ia: imperocch~ di fatto, quando
il Sole ~ in mezzo al cieIo, essendo l' ombra del gnomone, e di qual
aivogIia terrestre corpo , piu corta, e percorrendo conseguentemente la di
lei punta in ugual tempo minore tl'atto, di quando ~ il Sole in parte
pili all' oriente od occideute vicino, fa all'indotto volgo parere che muo-
vasi iI Sole pin lentamente. V'

Accennandoci poi Dante, che I' emisfero celeste, di cui Beatrice
guardava iI mezzo, fosse it corrispondente all' emisfero nostro lerrestre (a);
ed in mezzo :II terrestre emisfero nostro collocando egli Gerusalemme (b) •
facci capire di sciegliere per Ia residenza di Gesu Cristo. di Maria Ver
gine. e della trionfante Chiesa, cotal media parte del cieIo, per essere
la medesima perpendicolarmente soprapposta a Gerusalemme; accio I.
Gerusalemme celeste sovrasti appuntino all. terrestre.

PltJGa , dal Latino, a significare parte di Mondo, prendela non s0

lo Dante qui e altrove (e), ma altri ancora.
• J 3 re~ndola io sospesa e vtJBa , veggendo io essa Beatrice IOspes.
In aspettando, e con I' occhio andar vagando. VELLVTELLO.

J 4 15 Fedmi qual ~ quei ec. , io mi feci qual si auol far coini cbe
desiderando vorrebbe altro di quel ch' egli ha , ed aspettando a' appaga •
perch~ spera poter la cosa desiderata conseguire. VELLUTELLO. Del pro
nome quei in Iuogo di quello vedi Cinonio Cd) .

16 J 7 J 8 iJ'la poco fu ee. Adopra quando sustantivamente per tem
po, e vllo1 dire che poco spazio corse tra il tempo in cui desiderava eli
.,eder cio che Beatrice mirava, ed il tempo in cui 10 vide.

19 20 21 U sehiere del trionfo di Cristo. Ia moltitueliDe de',alvati

(a) Vedi °1 canto precedente tI. l!h. e .egg. (b) Vedi I. nola ai prilDi
yerai del canto ntll del Purgalorio (e) Parad. XIII 4. e XUI :S1. Cd) Par-
tie. 124 7. '
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Del trionfo di Cristo , e tutto il frutto
Ricolto del girar di queste spere.

22 Parvemi che'l suo viso ardesse tutto ;
E gli occhi avea di letizia sl pieni,
Che passar mi -convien senza costrutto.

25 Quale ne' plenilunii sereni
Trivia ride tra Ie Ninfe eterne,
Che dipingono '} ciel per tutti i sem;

28 Vid' io sopra migJiaia di lucerne
Un Sol, che tutte quante l'accendea ,
Come fa'i nOitl'O Ie visle supt:rne ;

pe 'I trionfo della morte ripor181o da Gesu Cristo. - e tutto il frut
to Ricolto del ec. Frulto ricoZto ( chiosa il Venturi) dal Girare che
hai fatto questi cieli. I pi" dtJi comcntatori spieGano delle bl£one in
clinazioni injluite in te da questi cieli; ma il sentimento e men Giusta
e men cannaturale al contesto. n Landino e il Veliutello spiegano del
le buone inclinazioni influite non in Dante solo, ma in tutti gli uomi
ni ; e questo pare a me il miglior senso.· Non puC> diaprezzarsi una chio
o a questo passo del POSTIL. CAET. Pulcra fictio fuil ( dice egli ) de
scribere istam Ecclesiam Dei triumphantem in octava sphera, qUll1 Ye
re est irl /Ilona; Et hoc fecit, quia in diversis septem spheris demon
stravit VII Septas animarum , ita quod Luna habet castas, Mercurius
actiyos, Venus amorosos, Sol facit doctores, Mars bel/icosos, JupittJr
justO!, Saturnus contemplati"os: modo onmes dependent ab octaYa sphe
ra, quae habet tOfam virtutem eaeli datam sibi a nOlla, et octa"a di
spellsat omnibus septem, erGo btJlle convenit, quod omnes istae septem
debeant demonstrari in ista octalla ee. N. E.

n Parvemi, Ia Nidobeatina e I' edizione coi comenti del Daniello:
pareami l' altre edizioni.

24 Senza costrutto, sen2la construzione, intendo, alIa rinrusa: n~

veggo come poasa qui capirsi costrutto per ulilita , pro, come il Volpi.
eel altri dicono.

26 Trivia, uno de' cognomi di Diana, iDtesa per.la Luna. VOLPI.
- ~ide, fa luminosa a dilettevole comparsa. --:- NinJe eterne, in
nce dI belle~ze eterne. appella Ie stelle; ed eterne Ie appella. perocchll
incorruttibili . ~

2'] Seni , per .iti e parti del cielo. VOLPI .
30 Come fa 'I nostro ee.: COme il nostro Sole accende Ie stelle che

aopra di noi vediamo. Rivedi cic> che a 'luesto proposito Ii ~ notato al
canto xx 11. 6. della preaente cantica.
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3 I E per Ia vi va luce trasparea
La lucente sustanzia tanto chiara
Nel viso mio, che non la soslenea.

3(~ 0 Beatrice dolce guida e cara!
Ella mi disse: quel, che ti sobranza,
E virtu da cui nulla si ripara.

37 Quivi e la sapienza e la possanza,
Ch' aprl Ie strade tra '1 cicio e la terra,
Onde fu gia 51 lunga desianza.

40 Come fuoco di nube si disserra
Per dilatarsi sl, che non vi cape,
E fuor di sua natura in giu s' atterra ;

31 Per la viva luee, iDteDdi del delto diviD Sole.
33 La lucente sustanzia, ch' era I' umaDitA santisaima di Cristo.

VENTURI.

34 0 Beatrice dolce ee. Questo DOD ~ chiamare, ma esc]amare per
suhita sorprela di maraviglia e di giubbilo. VENTURI ... Ci piace: e pe
ro poco £,cciam conto de))a ]ezioDe CassioeDse difesa dal P. Abate di C0
stanza: E Beatrice dolce guida e cara , A..llor mi diue ee. ne ei sem
bra , che facendosi que)]a esclamazione nel primo verso Don troppo accon
ciamente ne] seeonuo attacchi ; come egli dice (a) N. E.

35 36 Ella mi disse : quel ehe ec. E Beatrice, ('he iDtese dove an
dava a ferire que))a mia esclamazioDe, mi rispose ripigliando. Quella ec
cessiva Iuce, che vince e supera ]a tua vista, e ]uce e virtu divina.
VEN\rURI. - sohranza, iI medesimo che sovranz:a, sopravanza, su
pera : e per Ia parentela del h e de))' v consonaDle ( avverte bene il Ro
sa Morando ) e delto nello stesso modo che hoto per voto, haee per vo
ce, e simili : e falsamente dice il Venturi che DOD riportisi cotal verbo
Del V ocabolario de))a Crusca. .

37 La .(apienza , e la possanza, l' astratto pe '1 concreto, eioe pe '1
sapiente e'l possente Gesu Cristo.

39 Onde, vale qui del che, del qua/e aprimento di strade (h)
disianza, per desio, desiderio, anche fuor di rima nel pasaato canto.
iJ. 65., e Dell' ultimo di questa c:mtica 'I'. 15.

40 41 42 Come fuoco ee. MalameDte tutte Ie modeme edizioni, eel

(D) Velii Jettera di Eustazio Dicearcheo nel 4. volume di qupsta edizionf".
(b) Vedi '1 Vocabolario della Cruse. lotto la voce onde §. 5. e Cinonio Par
tie. 192 7.
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43 Cosl la mente mia tra queUe dape
Fatta piu grande, di se stessa usdo,
E che si fesse rimemhrar non sape.

46 Apri gli occbi e riguarda qual son io:
Tu hai vedute cose, che p08sente
Se' fatto a sostener 10 riso mio •

49 10 era come quei, che si risente
Di visione obblita, e che s'ingegna
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llicune vecchie, nel secondo verso del terzetto presente tra dilatarsi e sl
frappongono una virgola. lola pongo io vece dopo 51, e faccio la co
struzione Come fuoco di nube, per dilatar5i sl , clle non 'Vi cape, si
disserra , e frlOr di sua nalura (positivamente leggiei'o con Ie antiehe
seuole supponendolo ) in giu s' alterra, s' abbassa .

43 Dape ( per dapi, ontites' in grazia della rima ) appella Ie spiri
tua)i delizie del Paradiso: metafora con cui anche s. Ambl'Ogio del beato
comprensore. canto Dape.( supemas oblinet (a).

44 Di se slessa useio, usci dal natural suo modo di operare •
45 Fesse per facesse, e sape per sa : vedi di questi verbi il Prospet

to de' verbi Ilaliani (b) . Ritocca qui Dante il medesimo ehe disse nel
principio di questa cantica, che

. . . appressando se. al suo disire
Nostro intelletto si profonda tanto,
Clle retro la memoria non pub ire (c).

46 47 48 Apri gli occhi e riguarda ec. Reso Dllnte posseote alla con
templazione Beatrice, ehe. com' ~ nolato nel principio del canto XXI,

spiega qui il caraHere della teo)ogla contemp)ativa, ne 10 invita a godere
del SU') I'iso, cioo della sua giocondith. .

49 50 Si risente di 'Vision~ obblita. E questo it paragone medlisimo
che nell' ultimo di questa cantica 'V. 58. e segg. reca Dante ne'seguenti
uki termini

Quale 6 colui che so&nando velle,
E dopo 'I sogno la passione impressa
Rimane • e I' altro alla mente non riede.

Dee adunque si risenIe valer quanto ha qualche senlore. qualeke residua.
passione. Risentirsi per risve,!;liarsi altri qui chiosano ; malamente pew :
im?erocch~ saremmo per questo senso portati a capil"e J ehe daIl' attuale
"iaione 0 sogno risvegliandosi, possa aleuno obbliare essa visione; contra-

Ca) Nell'lnno h$I' corona ct!l$ior, che nnla la Chiesa nell' of6.zio dei
eonfeasori non ponlefici. (b) Solto del verbo fare D. 10. e .olto del ,erbo
,apere D. 1. (c) Cant. I 8; e .egg.

I

J
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Indarno di ridurlasi alIa mente:
52 Quand'io udi' questa profferta degna

Di tanto grado, che mai non si stingue
Del libro che '1 preterito rassegna.

55 Se IDO sonasser tutte quelle lingue ,
Che Polinnla con Ie suore [ero
Del latte lor dolcissimo pill pingue,

58 Per aiutarmi, al miUesmo del vero
Non- si verria canlando il santo rISO,

E quanto it santo 8spelto facea mero.
6 J E cosl figurando il Paradiso

Convien saltar il sagrato poema ,
Com' nom che truova suo cammin reCJSo.

riamente all' esperienza; che non Rcc:llie obbJivione cotaJe se non quand.
tra Ia visione e I. veglia tramezza altro dormire. - obblita per ob
bliata, sincope imitaute il Latino, in grazia della rima.

51 Di ridurlasi aUa mente, cosl la Nidobeatina e moltissimi testi
veduti dagli Aecademiei della Crusea con maggiore neLtezza ehe Don Ieg
gano essi Aeeademiei c tuttc l' edizioni seguaei della edizione loro, eli ri
duce"zasi a mente.

53 51 Degna eli tanto grado, elte ce.: mel"itevole di tale e tanto
mio gradimento, ehe mai si stinl;ue ( enallage di tempo, per si stingue
ra , si seancellera) del libro, della memoria ehe rasscgna, segua, scri·
'fe, il preterito, Ie passate eose.

55 al 60 5e mo sonasser ee. Se ora a cantare il santo riso di Beatri
ce, e quanto esso riso faceva mero, chiaro e risplendente il santo aapet
to di lei, sonassero, parlassero, tutte queUe liogue ehe Polinnla con l' altre
IOrelle Muse col latte loro doleissimo fecero pill. pingue ( per pingui, an
titesi in grazia della rima ), pili faconde, non si lIerrla, cantando. al
mille$imo del lIero, non si perverrebbe col canto alIa millesima parte del
la veria. Polymnia ( scrive Roberto Stefano) fuit una ex Musis; sic
dicta, quia cantus suavitate poetas reddit gloria immortales (a).

61 62 63 E cosl figurando ec. Adopera, credo, ellissi, in vece di pie
namente dire: E ad uguAl modo che qul cooviene che iI sagrato poe
rna, la mia commedia, ftgurando, descrivendo, il Paradiso, anche altro
ve salti, com' uom ehe ZrflO41a suo cammin reciso. A chi pero cotale el
lissi non loddisfacesse, resterebbe d'intendere che, aecenn~ndo iI Poeta es-

•

(II) Thesaur. un,. LIII. act. Polimnia •
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64 Ma chi pensasse il ponderoso tema,
E r omero mortal che se ne carca ,
N01 biasmerebbe se sou' esso trema.

67 Non e pileggio da piceiola harca
Quel, che fendendo va l' ardita prora,
Ne da nocchier ch' a se medesmo parca_
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sere slato per lui un Paradiso di bellezza e di gioia quel ridere e riaplftl..
dere di Beatrice, dica percio, che al sacro suo poema, ove descr1ver do

. vrebbe il Paradiso, convenga di sal tare. • Co"", chi trova ec. legge i1
COD. C~ET. invece di Com' uom che truova. N. E.

64 65 66 Ma chi pensasse ec. Non passerehbe ( eccoli 10 sgraziato
.lamle del Venturi ) a tutti per huona una tale discolpa Orazio, clae
per questa appunto, accio non abbiano dopo a tremare i poeti I aYVer
fisctl ;

Sumite materiam vestris flu; scribitis aeqNam
Yiribus , et 'l'ersate diu quid ferre recusent,
Quid valeant humeri.

Oh veramenle prodigio di avvOOutezza, che condanllera in avvenire per
lempre questa, e queUe altre simili espressioni de' poeli Quis talia fan
do explicet ? Quis possit 'verbis aequare dolorem ec. !

67 68 PilegfJZ'o ho collocalo io qu1 in luogo di"poleggio (ammesso da
gli Aecademici della Cr. nella OOizione loro, e da tutte Ie .oderne OOi
zioni ricopiato) non so]amellle perclw trovato dai medesimi Accademici io
un copioso numero di mss. (a) I e da me in due della hiblioteea Vatica
na (h), ill due della Corsini (c) I e ne]]a OOizione di Foligno 147~' ma
perche aneora non trovasi aver poleggio ( o~, com' a]tri sCriVODO peleggio ,
o pareggio) quella indicazione confaeevole ehe ha pileggio da pilato , il
condotLier della nave, ne esempj che 10 accOitino s1 bene al bisogno, che
vi e qui I di signi6car mare, 0 trallo di mare, come gli ha pileggio.
Ho veduto (serive il Boccaccio) nave correr lungo pileggio can vento
prospera. Filoc. lib. 7' n. 344. (d). • Il COD. CUT. ( non che il Cao.
Dionisj ) legge anch' esso pilegg;o, e nel seguente verso in luogo di fen
dendo porta secando lezione tlniea per quanto ~ a nostra Dotizia, e che
ci ~ sembrato di riferire, perche la troviamo frequentemeole imitata. N. E.

69 Ch' a se medesmo parca, che a se medesimo perdoni, nsparmi fa
tica. 11 verbo parcere altri pure antichi Toscani italianeggiarono, ed BO

che io prosa (e).

(a) Vedl la TalHJla dell' ardorittl de' telli , posta in fine a quelJa edizio
De, ed ana Cominiana 1727- (b) SegnaLi 26& e 266. (c) Sesnati 608
e 1217. (d) Ved i 'J riferiLo COD altri esempj Del Vocabolarie della Crulea
.na ,oee pileBBio. (e) Vedi 'J VoeaboJario della Cruse••

Tem. III.
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70 Perche la faccia mia sl t' innamora,
Che tu non ti rivolgi al bel giardino,
Che sotto i raggi di Cristo s' infiora ~

73 Quivi e la rosa, in che 'i Verbo divino
Carne si fece: e quivi son Ii gigli,
Al cui odor s' apprese 'I buon cammino .

76 Cosl Beatrice: ed io, ch' a' suoi consigli
Tutto era pronto, ancora mi rendei
AlIa battaglia de' debili cigli.

79 Come a raggio di Sol, che puro mei
Per fratta nube, gia prato di fiori
Vider coperti d' ombra gli occhi miei;

82 Vid' io cosl piu turbe di splendori
Fulgurati di su di raggi ardenti,.
Sanza veder principio di fulgori.

70 71 .7'A Perche la faccia mia sl ec.; perche mai ( riparla Beatrice
a Dante) llIt faccia mia t'innamora tal mente , che di nuovo non ti volgi
alIa vaga gchiera de' beati, che adomasi dello splendore, che Gesu. Cristo
sovra di essi spande? Come in seguito appella fiori i beati, e come Pa
radiso in Greco Iinguaggio significa 10 stcsso cbe tra noi giardino, per
cio Giardino appella il cora de'medesimi beati.

73 Rosa, Maria Vergine, appellata Rosa mistica anche dalla Chiesa.
74 75 Gigli, Al cui odor ec.: appella Dante isanti, che colla pre

dicazione e buoni esempj banno attirate 'anime nel buon cammino, verso
il Paradiso. La frase (avverte bene il Daniello) dee esser presa da quel
la dell' Ecclesiastico Florete .flores qllasi lilium, et date oclorem ec. (a) .

77 Mi rendei , mi rimisi, ritornai. .
78 Alla battaglia ec. a rimirare quella eccessiva Iuce che aIle mie

deboli pupille aveva poco anzi falto contrasto, e che credeva dovesse con·
trastar tuttavia.

79 al 84 Come a raggio di Sol ec. A far capire cbe non vide pin,
come poco prima aveva veduto, Gesu Cristo illuminante queUe schiere
de' beati, ma soli essi beati fulgurati di su ( irraJiati dal di sopra ) di
raggi ardenti, sanza 'veder principia di splendori, senza ci~ veder Ge
so. Cristo, che pur gI'illuminava ( per essersi Gesu. Cristo, sollevato in

"
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85 0 benigna virtu, che sl gl' imprenti, I

Su t' esaltasti per largirmi loco
Agli occhi 11 che non eran possenti .

88 Il nome del bel fior, ch' io sempre invoco
E mane e sera, tutto mi. ristrinse
L' animo ad ilvvisar 10 maggior Coco.

91 E, come ambo Ie luci mi dipinse
Il quale e'l quanto della viva stella,
Che lassu vince come quaggiu vinse,
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piu alto luogo), dice d' essere a lui iotravenuto 10 stesso, che quando gIi
occhi coperti d' ombra ( cioo non veggenti 'I Sole ) veggooo un prato di
fiori illuminato a ( 10 stesso che da, 0 per) (a) raggio di Sol, c'~ pu
ro ( 5chietto, nieote da interposti vapori in6evolito ), mei ( trapassi, dal
Latino meo, as ) per fratta nube ( per un picciolo spnzio di sereno, che
Ie nuvole franga, ioterrompa ), nel qual caso veigansi illuminati i fion
senza vedersi il Sole che gl'illumina.

85 86 87 0 benigna "irtu., che ec. La ~ questa un' apoatrofe del Poe
ta a Gesu Cristo nell' atto medesimo che queste cOle scrivendo commemG
ra; quasi dica: 0 benigna virtu di Gesu Cristo, che s1 que' beati imprenti ,
impronti, segni ( iutendi del lume too ), tu allora in pili alto luogo ti
le"llsti per largirmi loco agli oechi 11, accio restllsse ivi luogo, facoltA,
agli occhi miei; che , te preseote, non eran possenti, rjmanevano dal
lume tuo abbarbagliati. Largire per donare presero dal Latino ed ado
prarono italianamente anche altn huoni scntton (b).

88 89 90 II nome del bel fior, ehe ec. Dopo la digressiva apostro
fe ritorna alla narrazione, e dice, che il nome· di .Maria ( inteso per 1.
rosa, in che 'I Verba re. ), ch' egli Mattina e sera invocava sempre, tutto
l' animo gli ristrinse, gli applico, ad avvisare, a discerner~, a trOT&re
10 maggior loco, il maggiore tra gli splendori rimasli , levatosi di vista
Gesu Cristo; certo essendo, che tra quelli il maggiore doveva eaaere Ma
ria Vergine.

91 92 E, come ambo ec.: e dapoi('h~ (e) ad ambedue gli occhi miei
Ii fece obbietto il quale, ]a qnalita, cioo 10 splendore, e 'I quallto , )a
qu:mtitll, l' estensione, la grandezz8, della "iva stella, perocch~ in S08tanza
era )a gran Madre di Dio.

93 eke lassu. "inee, come ec.: che in cielo .vince tutti i beati nello
splendore , come vinse in terra tutti isanti nelle virtu..

<II> Vedi Cinonio Partie. 1 U e 22. (b) Vedi 'I VocaboI. della Crusca.
(c> Della plU,tic.lI. come aU' e'polto senlo di tlapoicl.e , vedi Cinonio PaT
,ie. 56 12.

ZZ2
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94

97

100

103

106

DEL PARADISO

Perentro il cielo seese una facella,
Formata in cerchio a guisa di corona,
E cinsela e girossi intorno ad ella.

Qualunque melodia piu dolce suona
Quaggiu, ed a se piu I' anima tira,.
Parrebbe nube che squarciata tuona ~

Comparata al sonar di quella lira,
Onde s' incoronav,a il bel zaffiro,
Del quale il ciel piu chiaro 5' inzaffira .

10 sono amore angelico ~ che giro
L' alta letizia, che spira del ventre
Che fu albergo del nostro disiro:

E girerommi, Donna del ciel, mentre

94 95 96 Seese una faeella ee., una fiaccola, la quale in giro volgea
si tanto velocemente cbe formava all' occhio una corona, un cerchio eli
faoco (come avviene quando un acceso tizzo vo]giam noi veloeemente in
giro ); e seese cotal facelJa a cingere col giro suo Maria Vergine. Meri
tevolmente dagli espositori inteudesi accesnato in quellame I' arcangelo Ga
briele, siccome quelJo cbe Ca da Dio Mandato ad annunziare a Maria Ver-
gine stessa ], incarnazione del divin Verbo. .

91 al 102 Qualunque melocUa ee. Con ellittico stile tralasciando di
premettere cbe daUa medesima facelia uscisse canto, solo della dolcezza
del canto stesso Cavella; e tanta col recato paragone ne la esprime, che
non PUQ idearsi di pili: imperoccb~ qual suooo mai pin I' orecchio nostro
disturba ed offende, che quelJo della squarciata nubc dal fulmine? ~
Lira, per I' arcangelo Gabbriello cantante. VOLPI. - it !Jel %a./firo.
Del quale ee.: ]a bella gioia di cui s'inz.affira, si adoma • 0 (forse al
lusivameote al color del zaffiro, ch' ~ eli ciel sereno ) s'ioaerena, il piu.
di tutti risplendente empireo cielo.

103 104 105 10 sono amore angelico, ehe ee. Dee, parmi, inten
dersi come se dicesse: io rappresento I' amore di tutti noi angeli a te 0

Regina nostra; e con qaesto aggirarmiti intomo, esulto a quell' allegrezza
che apporto a noi il tuo ventre, cbe fll albergo del nostro dislro, del
da uoi desiderato Redentore del mondo. Desiderium eollium aeterno
rum (a), e. come bene avvisa qui 'I Venturi, chiamato Crislo rispetto
agli angeli: al desidecio cioe che di lui nevano gli angeli .

106 107 108 Mentre che seguirai tuo FiSlio, val quauto. mealft·

(a) Gen. 49'
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Che seguirai tuo Figlio, e farai dia
Piu la spera suprema, perche gli entre ..

109 Cosl la circulata melodla .
Si sigillava, e tutti gli altri lumi
Facean sonar il nome di MAlUA. ..

112 Lo real manto di tutti. i volumi
Del mondo, che piu ferve e piu 5' avviva
Nell' alito di Dio. ene' costumi ,.
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li slim appresso a1 1110 diNinOo Figliuolo, ch' ~ come a dire tternamenu
- e farai dia Piu la spera .fuprema. perche (Iii entre. e renderai
phi risplendenle il cielo empireo col tuo entrarvi, colI' abitare tu iu esso.
Dell' aggeltivo dio per chiaro e risplendente. vedi cio c~' ~ delto Pa
rad. XIT. 34., e non ivi aolamenle, ma qui pure ata meglio interpretato
COIl, ehe per divino, com' aItri voglionlo inteso. Entre per entri e anti
tesi in- snzia della rima. In vece di perche gli entre, ehe Iegge Ia Ni
doh. J perch' egli entre Iegge l' Aldina. e perch;' 11 entre l' edizione della
Cr. J e lulte Ie- modeme seguad. Adoprandoo pero Dante- spesse volle 1.
particella gli per vi {a), n~ al tro abbisognando per reltificazione del sen
timeDto se non d' intendere J ehe perche gli entre nglia quanto perche vi
entre , pe '1 tuo entrarv;', nOD mi pajonQ quest' aItre lezioni da seguil'si.

log 110 COod la circulata melodia Si sigilla'Va: in cotal modo si si
gillava, ai teriniRava (b-) quella soave canzone circl.lata, in giro. in.. cir
colo cantata.

112· .113 u4 La real manto tli tutli i 'VOlumi ee. Yolllmi del loon
do reltamente appella Ie aferecelesli e pe '1 volgersi in giro che lulte·
fanno, e per I'involgere che ciascuna auperiore fa ~'altre inferiori; e ,'ea
Ie, cioil regale. supremo , mtJnto. 8Opravveste· eli tutti i volumi retta
mente appella il nona cicIo, peroec~ il primo che muoveai sotto dell'im
mobile empireo (delto percio. nelle acuo]e il primo mobile), e che tut
ti gli Olto inferiori cieli cil'Conda e muove· (c) - CN: piu fer'Ve, e
piu ee. , che nella vicinaDza (d) di Dio, e nelle cODsuele di lui benefi
cenze, pia d' Amore si riseaMa ( cagione, dice Dante medeaimo, per cui
a' aggira ) (e). e pin di vivema, cioe. di fona eel altivita., riceve·,

(a) Vedi per cagion d' e.empio Inferno UIII 54. e Purgatorio- :aMI 5.
(b) Tra.lalo dal sigillarsi Ie IIUere '1uuBdo lono terminale di Icri,er.i.
(e) Vedi DaDle Del COII'IJito lralt. 2. cap. :5 e 4. (,z) Alito tit Dio per tJi.
cinanza a Dio dello, credo, da))a comune frase con cui dice.i ,rare al fia
'0 d' alcu,lo per ,tnrBZi vicino: (c) Vedi 'I Con"ito nel precilalo capo 4.
del trllU. I. eel .nebe iI CaD. :uVII della prueDle canlica tJ, 110 111.
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DEL PARADISO

Avea sovra di Doi l'interna riva
Tanto distante, che Ia sua parvenza
La, dov' io era, ancor non m' appariv8 :

Pera non ebber gli ·occhi miei potenza
Di seguitar la coronata fiamma,
Che si leva appresso a sua semenza.

E, come fantolin che 'nver la mamma
Tende Ie braccia poi che'l laue prese,
Per l' animo che 'n fin di fuor s' infiamma ,

Ciascun di quei candori in su si stese
Can la sua cima sl, che l' alto atretto,
Ch' avieno a Maria, mi fu palese.

115 al 120 Avea sovra di noi l'interna riva. ec. Per capir cia che
si vuole Dante dire in questi due terzetti conviene avvertire, che il pri
mo mobile, di cui favella, ed appella manto tIi tutti i volumi. IUPPo
nelo qui, quale nel Convito De ]0 avvisa. cristallino, cioe diqfano, ov
vero tUUe) trasparente (a). Per questa cagione egli intende. che il na
scondersi agli occhi suoi Ia coronata fiamma di Maria Vergine, soileva
lasi verso Ia spera suprema (b), non da nItro proveoisse cbe dallunghis
simo tratto del cicIo stellato chc interpoDevasi tra il Iuogo dov' egli stava
e tra I'interna riva, 0 sin coneava super6cie del primo mobile; e che.
se stato fosse il solo primo mobile di mezzo. non avrebh' esso. per Ia sua
perfettissima diafanita, impedito mai l' aspetto della coronatafiamma .. Eter
na in ]ucJgo d'interna riva leggono i CODD. Cu. e C.4.ET. concordemente
a moIte antiche edizioni, ed il P. Ab. di Costanzo si compiace della Ie
ZiODe- etema. Noi pero non I' abbiamo rice"uta nel Testo per non urwe
I" ingegnosa glossa del P. Lombardi N. E. - non appariva La sua par
l'C'llZa vale quanto La di lei veduta spari"a - sua semenza. per suo
j'j"g!io: e tanto pili convenientemente appellasi Gesu Cristo cosl rispetto
It Maria Vergine, quanto singo1armente Gesu Cristo carneln non de ni
hilo, non aliunde, sed materna traxit ex carne (c).

123 Per l' animo cke ec.: per quell' amorosa 6amma che 60 nel Ji.
filOri , negli esteriori movimenti. l' animo appalesa •

124 Candori per candide fiamme.
126 Ch' a'vilmo a Maria, cosl la Nidob.. Ch' eeli aveano a ~llarilJ

l' altre ediziooi. Di movieno e venieno, per moveano e veniano, Hdi
ei6 ell' e notato Inf. xu. 29'

(a) Tratt. 2 cap. 4. (b) Verso 108. ee) Bed. nel capo 11 di I. Luca.



CANTO XXIII.

127 Indi rimaser n nel mio cospetto,
Regina caeli cantando sl dolce,
Che mai da me non si parti'l dilelto.

130 Db quanta e l' uberta che si soffolce
In quell' arche riccbissi me, che foro
A seminar quaggiu bone hobolce!

128 Regina caeli ec.: Regina del cielo: principio d' un' antifona che
aanta la Chiesa nel tempo pasquale in lode di nostra DOlHla. VOLPI.

1:<19 Che rnai da me non si pard 'I diletto, che i1 diletto dura in
me tuttavia, bench~ molti anni gill sieno scorsi dopo cotale udito canto.

130 131 13:<1 Oh '{uanta ee.: 0 quanto abbondevole raccolta di pre
mio si soflolee, si 80stlene (a), si contiene, in quell' arcfte ricchissime,
in que'doviziosissimi ricettacoli, tornata 101'0 dano sparso in terra seme
delle virtu. Cosl, credo, esprimesi avuto qualche riguardo alIa sentenza
di S. Paolo: Quae seminaverit homo ',aec el melet (h). - eN: fo
ro ( detto per antitesi, in vece di .turo, sincope di furollo ) A seminar
,,~iu, in terra, bone boholce. Bobolce ( iI plurale di bobolea, fem
minile di bobolco, dal Latino bubrJeus) vale aratriei e seminatriei del
la terra. Contl'Q di questa voce adirato il Venturi giudicala da riporsi
in lfUalche bolgia den: Inferno piutlosto che da eolloearsi in si alto !,o
sto del Paradiso. Buon perc'> per la meschina, che puo da sl crudele

. sentenza appellare al giudizio piu autorevole del Poliziano, il <Juale ( lo
de all' opportuno suggerimento del fu eruditissimo Ab. Pierantomo Sernssi )
degnolla anch' esso di dade posto nell' elegantissimc sue stanze.

I.e tre ·Ore, cll(~ 'n cima son hoholee t

Pascon d' ambrosia i fior sacri e divini (c).
II Mu1'8tori (tI) riferisce ed approva il pensier del Tassoni , dJe boho/ca
nell' esempio di Dante e una misura di terra alla Lomharda: ed in
Modena, v' aggiunge egIi, si dice hiolea; e questa voee in Latino dai
Notai si cltiama boholca.

Bifolea, hifolcata, e huhulca per misure di terra trovnnsi adope
rate anche nel volgarizzamento dell' Agricoltura _di Pier Crescenzio (e) .
Ma conciossiach~ i santi con la voce e con gli esempj seminnssero quag
giu non solo Ie huone, roa anche Ie rie terre, predicassero cio~ ai docili
ed agIi ostinati. torna assai mcglio di Insciare che hobolca nell' esempio
di Dante significhi 10 stesso che in queUo del Poliziano.

(a) Della derivuione del verbo roffo/cere dal Latino Illfllllcire e delto
Inferno 11.11 6. (b) Galat. g. (c) Lib. 1. It. 90. e ,'egg:lsi cih che dalle
mutaziooi ivi ed altrove ciaI Dolce falle avverte Giovanni Volpi nel Catn
logo di alcune delle principali edizioni delle Stanze medelime sotto I' edizione
Veneta 1770. Cd) Vita di Aleu3ndro TalSoni t (e) Vedi'l VocaboL.rio del
la CrIlSCil alle riferiLe voei.
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133 Quivi SI gode e vive del tesoro,
Che s' acquisto piangendo nell' esilio
Di Babilon, ov' egli lascio l' oro:

136 Quivi trionfa sotlo I' alto Filio
Di Dio e di Maria, di sua vittoria
E con l' antico e col nuovo concilio

Colui ~ che tien Ie chiavi di tal gloria .

I 33 al 139 Quivi si gode e viye ee. Sono questi residui sette Teni
un solo periodo, e dee essere la costruziooe: Quwi colui. che tien le
chiavi di tal gloria. S. Pietro. si gode, Be la gode, e vive del tesoro
celeste, eM s' acquisto piangendo nell' elilio J,i Bahilon, 01.1' egli la,cw
I' oro, nel mondano esilio, .dov' egli non curossi <1' oro n~ d' argento: qui
'Vi sotlo I' alto Figlio di Dio e di Maria, sotto di Gesu Cristo, e co"'"
I' antico e col nuovo coneilio, colle comitive de' beau del vecchio e nuo
vo Testamento, trio1ifa di sua 'Vittoria. Malamente l'edizioni diver*!
dalla Nidob. leggono il v.' t 35. Di Bahilonia, ave Ii lascio I' oro, eel ia
fondo del medesimo verso segnano un punto {ermo. • Questo punto ft:r
rno pcro stuzzica un tnnt(no il nostro appetito. Ed una postilla del COD.

CUT. farebbe qllasi che vel piantassimo, se ci fosse fallo di rinvenire nei
yersi che preced·erebbonlo una pili fomic.a sintassi. II delto PostillatOl'e
dunque Don intende per allegoria nell' elilio di Bahilon il mondo, ove
S. Pietro ne oro n~ argento curava; ma bensi il vero esilio che gli Ebrei
( wdi pjn sotto antico conciJio ) in Babilonia miseram~nte provarono. Ec
co Ie sue stesse parole; AntiqlJi Hehrei qui fuerunt captivati a Nahu
cod01lolor in Bahilonia, ubi dimilerunt aurum, live thesaurum tem
porale et steterunt in erilio, modo gaudent thesauro etcrno, 4Jt sum
in 'l'era patria eterna. Concorda quinci il Sig.' Poggiali , il quale comeD
ta come dagJi Ebrei nell' esilio di Bahilonia J si prefert aIle ricchezze eel
al saudio la "ita povera ed affiitta. N. E.

Fine del canto venlesimoterzo.
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CANTO XXI·V.

-_.-.
ARGOMENTO

San Pietro ill queslo canto esamina Dante sulla fede; ed avendo egli

risposto quanto dirittamente credeva, I' apostolo approva la sua fetk .

J

4

o Sodalizio e1etto alla gran cena
Del henedetto Agnello, il qual vi ciba
SI, che la vostra voglia e sempre piena;

Se per grazia di Dio queiti preHba
Di que! che cade della vostra mensa,
Anzi che morte tempo gli prescriba;

1 :1 3 Sodalizio, consesso, dal Latino sodalilium, cbe vo!entieri di
usi de' commensali (a) - gran cena Del benedetto Agnello appeUa it
Paradiso, peroccM quello in cui il henedetto Agnello Gesu Cristo (b)
cioo gli eletti della sua gloria; e perocch~ quello di cui il medesimo be
nedetto Agnello Gesu Cristo ne da pegno qui 'n terra col cmame nella
sacra Ct"na Eucaristica del suo saotissimo corpo e sangue (c) - sl, cA.
la "ostra voglia ec., t~lmente, che non avete mai di che desiderare.

4 5 6 5e, per poiche (d) - questi, Daote - prellba, dal La
tino praelibare, che vale ante libare, et degustare (e); anticipatamente
assaggiare, pregustare. - Di quel che ec. Metaforetta hen ruOOta alla
Caoaoea, di cui vedi S. Matt. al 15. ed ~ la medesima con quella chia
mala da S. Marco (f) Syrophaenissa. II testo di S. Marco e: nam et
catelli comedunt sub mensa de micis puerorum; queUo di S. Matteo:
nam et catelli edunt de micis, quae cadunt .mb mensa dominorum suo
rum. VENTURI. Ma qual e poi il senso letterale 7 Pare ch' essere dehba:
di quella che dell' esuberante vostra gloria in lui si ira.ifande 
An%i che morte tempo gli prescriba, prima di quel tempo, che a cia
scun mortale di passare a quest' altro mondo la morte prescrive, deter-

(a) Vedi 'I Tesor. della lingua Latina di Roberto Stefano art. sodalitlU
et ,odalilium. (b) Appellato Agmll, J11T1U1 J)td nelle Scritture sacre fre
qu~nlemeDte. (c) StU:runi cOlWivium, in quo {ulurae ,loriae 1Iobi, pi,n",
tlatar canta la Chiesa del untissimo Sacramento dell' ahare. Cd) Vedi Ci
.ooio Partie. 223 15. (e) Vedi I\oberlo Steph. Tile,. linl' Lat. Cf) Cap. 7.

Tom. Ill. Aa a
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7 Ponete mente alIa sua voglia immensa ,
E roratelo alquanto: voi hevete
Sempre del fonte, onde vien quel ch' ei pensa.

J 0 Cosl Beatrice:' e queUe anime liete
Si fero spere sopra fissi poli,
Raggiando forte a guisa di comete.

13 E, come cerchi in tempra d' oriuoli
Si giran sl, che'l primo a chi pon mente
Quieto pare e l' ultimo che voli,

,

mina. P/'fJ6criha in vece di prescri'IJa, antitesi imitante il Latino, in gra
Eia della rima.

'J 8 9 Ponete menle alia ec. riguardate alIa immensa ed in6nita af
fezione, ch' egli ha d'intendere pili. addentro del vostro esser beato; rora
telo alquanto, inafliatelo J bagnatelo un poco, ci~ illuminate alquanto
I'inte)]etto suo J con l' acqua delle vostre sante parole, e compartite al
quanto della vostra grazia con lui, il cbe potete voi leggiermente £are J
hevendo sempre del fonte Jove questa uivina grazia risurge, onde J dal
qual fonte, cio che esso pensa, quello, onde egli ha cotanta sete di sa
pere e conoscere, viene c deriva. DANIELLO. 0 sodalizio ponele , rorattJ
ec. sintesi, come quel Virgiliano pars gladios slringunt (a). 1< n COD.

CAET. in vece di alia sua 'IJoglia nel v. 7. Ieg~e all' aifeclione conforme
mente a molti testi ed antiche edizioni osservate dai Sig. Accademici. nel
'IJ. S. poi legge roratela in vece di roratelo, crediamo che particolarmen
te la seconda variante originale trovera. i .suoi amatori. N. E.

1 1 Si ftro spere. vale si composero in circoli per aggirarsi intomo
a Dante e Beatrice; come (ceero lora quegli a1tri lumi del canto XIII.

'IJ. 20. e seg.; e pen> dira in appres80 che nella spera di pia hellezza,
onue uscl il Cuoco. nel quale si nascondeva S. Pietro, non v' era fuoco
di chiarezza maggiore di que)]o (h); nel CIual dire necessariamente sup
pone che di molti distinti lumi Cosse quella spera composta - sopra
fissi poli, intendi J aggirandosi.

u Raggiando forte ee. vibrando dB. se Cortemente raggi come Ie co
mete fanno. L' edizioni diverse dana Nidobeatina ( ed il COD. CUT. )

leggono in vece fiammando forte ee.; ma, essendo quelli che Ie comete
vibrano piUllosto raggi che fiamme. mi pare che la Nidobeatina legga me
glio ... Non si puo negare cbe qualche volta il P. L. guardi con occhio di
troppa predilezione: sarebbe meglio che qui dicesse: leggo colla Nidobea
tina per allenermi all' uniformita. N. E.

13 14 15 Come eerchi in tempra a' oriuoli. come fuote una moven-

(a) Aeueid. xn 278. (b) Yeno 19 e .egg.
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CAN T 0 XXIV,

16 Cosi queUe carole differente-
mente danzando, dalla sua ricchezza,
Mi si facean stimar veloci e lente.

19 Di quella, ch' io notai di pin bellezza,
Vid' io uscire un fuoco si felice,
Che nullo vi lascio di piu chiarezza:

22 E tre fiate intorno di Beatrice

'.

te I' altra, nella maniera che ncgli orologi si congegnano - che 'I pri
mo, il primo cerchio, Ia prima ruota, dal peso, 0 daUa molla , immedia
tamente mossa, tanlo Ientamente si muove, che pare quieta, e I' ultimo
tanto velocemente s' aggira, che pare voli.

16 J 7 18 CarOle, per carolanti, aggirantisi , luminosi circoli , • II
COD, CAS. su la parola carole nota coro/re dicuntur tripudium quoddam.
quod fit saliendo, ut Neapolitani faciunt, et vocant, Non sarebbe ma
ra,-iglia che Dante IIvesse trasportato questo vocabolo da Napoli a Firen
ze, N, E, - dijferentc;mente danzando. dalla sua ricchezza: cosl
Ieggo colla Nidobeatioa, e non della sua ricchezza, com' altl'e edizioni
Ieggono; e intcndo essere it senso, che perfezionasse ciascuoo di que' Iu
minosi circoli il suo giro in tempo uguale (a); ma che dalla ( cioe per
la ) (b) 101'0 ricrftezza, amplitudine (c), iotendi varia, avvenisse, che
Ii pill ampli gli si facessero stimare pill veloci nel perfezionare il suo gi
ro. e i pill piccioli pill leoti,

II Venturi uoitamente a tutti quanti veggo spositori, leggendo del
la sua ricchezza mi si facean stimar ec. chiosa, Della sua maggiore e
minor beatitudine me ne facevano formar giudizio, secondo cite erano
veloci e lente, partecipandone a misura del moto. A formare pero questo
sentimento avrebbe il Poeta dovuto dire tutto il contrario, doe, Dalla
(0 della) sua velocita e lcntezza mi si facean stimar piiJ. e men ricche.

Quanto poi alIa spezzatura dell' avverbio d~ffrrentemente, che'l me
desimo Venturi dicela usata dai Latini sol qualche rara volta, e poco
tkfPIa d' imitazifme; fa il Rosa Morando, a questo passo, vedere che
fl'eqnenti (urono Ie volle, che non i Latini soialDente, ma i migliori Gre
ci eel Italiani poeti fecero d' una voce membri a due ver5i app:trtenenti.
Ma quand' anche rare state fossero ]e volle, non percio sarebbe Dante da
ripreodersi per averla qui praticata una sola volta.

)9 Di quella intendi carMa, 0 5ia ag(;irantesi Ittminoso ccrchio,
20 Si felice, s1 gaio, 51 risplendente.
21 Vi lascio, vale lascio ivi, in quella carMa.

(a) lJ contemporaneo girar de't'ircoli vedilo ammeuo in ~imile .fesla dei
beali nel caD. XII della presenLe canliea II. 6. (6) Vedi Cinonio Partie. 70; 8.
ec) Ricc"~zza per ampitzza adopriamo noi pure parlando massime di vesli,
e d' ame.i .imili.

A a a ~_
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Si volse con un canto tanto divo,
Che la mia fantasia nol mi ridice:

25 Peri> salta la penna e non 10 scrivo:
Che l' immaginar nostro a cotai pieghe,
Non che'l pal'lare, e troppo color vivo.

28 . 0 santa suora mia, che 51 ne preghe
Divota, per 10 tuo ardente affetto
Da quella bella spera mi disleghe.

3 I Poscia, fermato il fuoco benedetto,
Alia mia· donna dirizzo 10 spiro,
Che favello COS! com' io ho detto .

23 Divo, per divino. VOLPI.

24 Cite la mia fantasia ee. che non me 10 polSO piu adesso cosi vi
vamenle immaginare tal quale era aHora, quando I' udii .

26 27 Che I'immaginar ee. Vuole dire che, quantunque sieno Ie case
piu Cacili ad immaginarsi, che ad esprimersi con parole, era nondimeno
quel canto si eccellente, che non solo nOll poteva con parole espriinerlo,
ma neppure immaginarlo. E bene cotale impossibilita esprime allegorica
mente con quella ch' e nell' arte pittorica a dipinger pieglze (cioe piegatn
!Fe, seni, cavita di panni 0 d' aItri corpi) con troppo vivi colori: peroc
che, come in cotai pieghe suole il lume esser men vivo che ne'rilevi,
cosi men vivo convien essere il colore che Ie dipinga.

28 29 30 0 santa suora ee. Sinchisi di cui costruzione. 0 santa suora
mia, ehe per 10 tuo ardente a.ffeuo (verso Dante) mi disleghi, mi di
stacchi da quella bdla spera, s! ne preghi divota. Niuna lega facendo
il senso del presente terzelto con queUo del seguente, intendo per ellil!si
tacinta Ia chiosa eceomi a eompiaeerti , 0 simile: ed in luogo della vir
gola, che in fondo di esso terzetlo segnano Ie moderne edizioni, io vi se
,"0 un punto fermo. Suora. cioe sorella, viene da S. Pietro appellaLa
Beatrice, perche ( chiosa il Vellulcllo ) I' uno e I' aItra tendono ad un
medesimo fine; Beatrice, cioe la teologia a dimostrar la gloria del Para
diso, e Pietro con Ie sue chiavi ad introdurvi l' anime di quelli, a chi
tal gloria e stata dimostrata. A me pero piace qui piu il Venturi, che
chiosa, sorella nella gloria. Pl'eglze e disleghe, per preghi e disleghi,
antitesi in grazia della rima ... II COD. CUT. legge il verso 29' Divo1.a
mente, per 10 ardentc affetto. N. E.

31 32 33 Poscia, fermato ee. Vale quanto, Cos! il benedetto spirito
in quel lume eelato, dopa fermatosi tlaU' aGfjirarsi intorno a Beatrice,
tlirizzO alia medesima 10 spiro, la voce, e parla. Spiro deoomina la va
u; dal farsi questa in noi coHo spirare, col mandar Cuon fiato.



CAN T 0 XXIV~ 3]3

34 Ed ella: 0 luce eterna del gran viro,
A cui nostro Signor lascio Ie chiavi,.
Che porto giu di questo gauJio miro,.

37 Tenta costui de' punti lievi e gravi,
Coma ti piace, intorno della fede,
Per la qual tu su per 10 mare andavi.

40 S' egli ama bene,. e bene spera, e crede,
1\on t' e oeculto, perche'l viso hai quivi
Dove ogni cosa dipinta si vede.

43 Ma, perche questo regno ha fatto civi
Per la verace fcde, a gloriaria
Di. lei pa.rlare e huon ch' a lui. arrivi .,

34. riro, per llomo, dal Latino vir, hanno adopra\«> anche altri non
solo nel verso., IDa anche in prosa (a).

35 36 Le chia"i, Che porto gil;' ec. Ie chiavi di questo maraviglioso
gaudio ( del Paradiso ), che porto gin in terra allor quando seese a ve
stire L1 noslra umanita.. Mira per maraviglio$o adopralo anche in prosa
il Boccaccio (b).

37 Tenta, per eSflmina - lievi e gravi, fal:ili e difficili.
39 Per La qual tu ee. per virlil della qual fede camminavi sicuro suI

Ie acque del mare di Tiheriade. Miracolo noto (e). VENTURI.

41 42 Il 1Jlro, I' occhio, Ia vista - hai quivi Dove ee. hai rivol
~o in quella p"rte, ove e chi vede e eonosce il tutto. cioe DiD; in clli
quasi uno specchio si veele ciascuna cosa dipinta. DANIELLO.

43 44 45 Ha fatto eivi Pcr la vcrace fede, ha per me~zo della yeo

race fedt', da voi predicata, acquistato ci.ttadini. Cille, per cittadino d-al
Latino ci't'l"s, come dal Latino urbs essi formato I'ltaliano aggettivo urha
no - a Glo1'iarla, Di lei parlare 6 huon ch' a lui arrivi. Costruzio.
ne. E' huon, sta bene, ebe a glol'iarla , a glori6carla, a'f'rivi a lui, a
Dante ~ parlare, il parlare (d) di lei, arrivioo a lui parole di lei. Qlle
Ito sensa, che mi par I' unieo, m' obbl~a a segn.are una virgola che, qu.;an
to osservo, nissuna ediziooe segoa, dopo 'IJeraC6 fede. Da quanto poi nel
seguente canto (e) viene espressameote deLto intorno alIa glori6cazione
della speranza consiegue doversi qui pure intendere che la glori6c8zione
della fede &vesse a risultare dal raccontar Dante tornato al mondo I.e udi-

(II) Vedi'l Vocftoolario della Crusca. (b) Vedi ]0 steuo Vocabolario
.alIa voce miro. (c) Nei Vangelo di san 'Malteo cap. q. (el) Della omis
~ione della il, e d' aiLre particelle vedi .. gramatic:i, e Lra gli aItri Benedet.
Lo Meozini della Costrll:r.ione irresolllFe cap. 22. (e) Yersi 45 59 60.
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46 51 rome it bacrellicr s' arma e non parla,
Fin che 'I maestro la quistion propone
Per approvada , non per tcrminarla;

49 Cosl m' armava io <1' ogni ragione,
l\Ientre eh' ella direa, per esser presto
A tal querente e a tal profcssione.

52 Dl, buon Cristiano: faui manifesto:
Fedc ehe c? oml' io levai la ironte

te e "edllte cose, ed in cotal modo acquistar nuovi. cittadini al celeste
regno. .. II COD. CUT. Iegge il verso 43. "'fa perche questo re va facti
civi. Lezione chc' a molti non dispiacedt. N. E.

46 47 48 IJ bnccellicr, grado (dice il Volpi, I' del medesimo senti
mento mostrasi "I Daniello) nelle scuole de' f..ati, inferiore a quel di mae
stro. Ma io tcrrei per migliore la piu ampla estensione che allo stcsso
vocabolo dona il Laurenti: Baccnlaurelts, qui il& Academia prim-urn t;ra
dum. obtinet, a bacca Iallri dictus llonduTII lauream assecutus, "'el a ba
cillo lauri, quo is donabatur (a) - s' arma, e non ec. Costruzione.
Infino a tanto che. il maestro propane ( enallage per abbia proposto )
la quistione, non parla, e si anna, pronedesi di ragioni, per appro
(varia, non per terminarla. Chc poi si voglia dire questo approvare il
haccellicre Ia quistione dal m:!estro proposta non trovo chi ahhastanza
me 10 dichiari. n Venturi intende che per approvarla vaglia qu:mto per
difcnderla" Ma la risoluzione, 0 sia terminazione di una (luistione ~ la
sola ('he puo difendersi, I' non In quistione; e la terminazione dice Dan
te chI' dee essere del maestro, e non del haccelliere. Gli altri espositori ~

comc se il srnso di eotale espressione non avcsse vernn hisogno di chio
sa. 0 Ia saltano senZA punto toccarla, 0 la ripetono tAl quale, senza ag
giullgcn'i spirgaziooe. Appro\-ar la quistione direi io adunque essere il
Jll(lstr:lrla degna d' essel'e proposta; e come do si fa rilevando Ie difficolt~

che s'incoutrano per ogoi parte dell:! di lei risoluzione, quest' 0pel"a di
rei io intesa dal Poeta per I' appro\"azione da farsi dal baccdJif're. A cio
pl'nsal"e ro'induce il metodo dIe csseno 't('outo dngli antirM scolastici
( da S. Tommaso, da Scoto ec. ), i quali, proposta una quistione , pro
dueono pl'ima delle ragioni per ogni risoluzione dIe della medesima qui
stione possa farsi, iodi passano a stabiJil'e una risoluzione, e ad ahhatte
re lc ragiuni per la risoluzionc contl'aria.

:'0 lUentre ch' ella dicea, intanto cbe Beatrice cosi prf'gava S. Pietro.
51 A tal querente (dal Latino quaero: is), a tale interrogAnte, qual

era S. Pictro - a tal profeSJione, qual era quella della crisliana (ede.
53 Leva; 1a frollte, per alzai 10 sguardo.

ea) Amalt. Onom. art. laccalaureus.
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CANTO XXIV.

In quella luce onde spirava questo.
Poi tni volsi a Beatrice, ed essa pronte

Sembianze femmi, perch' io spandessi
L' acqua di fuor del mio interno fonte.

La grazia , che mi dit, ch'io mi confessi,
Comiflcia' io, daU' alto primipilo,
Faccia Ii miei concetti esser espressi:

E seguitai: come'l verace stilo
Ne scrisse, padre, del tuo carD frate,
Che mise Roma -teco nel buon 6.10,

Fede e sustanzia di cose sperate,
Ed argomento delle non parventi:

54 Onde spirava questo, onde usciva cotal parlare.
55 56 57 Pronte sembianze, per pronti cenni - perc.,.e, vale qui

acciocche (a) - spandessi ec. aUegoricamente detto in vece di mani
festassi gl' interni miei sentiment;.

58 La grazia, queUa divina grazia - alto, cioe grande, primipilo
appella S. Pietro peroccbe caposquadra ( ch'i! cia che significa primi"pi
Ius ) (b) della cattolica chiesa - eJpressi, chiari.

61 6~ 63 Come 'I verace slilo ec. C08truzione. Padre, 0 padre, co
me ne scrisse il lIerace stilo, Ia veridica penna (c) del tuo caro frate,
s. Paolo, che teco mise Roma nel buon fila ( Crase presa daUa mecca
nica, appo Ia quale metter in filo, 0 a filo vale dirizzare ) che teco
predicando mise Roma nel diritto sentiero dell' &terna salvezza.

64 65 Fede e sustanzia ee. Sono Ie parole di S. Paolo Est fides spe·
randarum substantia rerum, arBumentum non apparent£um (tl) . Cotali
parole dell' Apostolo comenlando TirilW; Fides, dice, est suhtantia, Gree
ce U7Tornttrl_. quod etiam suhsistentiam significat, non solwn passivam,
sed et actillam, nempe quae facit subsistere; quasi dicat: Fides est id
quod res sperandas, Graece, res. quae sperantur et nondlCm exist.nt •
facit suosistere in intellectu, id est tam certas in animo hominis hahe-
ri ac si jam de facto existerent. Ita S .. CI,rysost. Theodor. Theopltyl.
Oecumen. et ~rrus. Est item argumentum, '~"'ItO, id est, convictio. de
monstratio, ut legit S. AU{;. et Chrysostom. quasi dicat est lumen quo

-
Ca) Vedine altri esempj presso il Cinonio Partie. 196 2. (ll) Vedi 'I

Tesoro della lingua Latina di Roberto Stefano art. prilllipilllJ • (e) Stylus,
fn.rtrumentUf/i a/!IIeum, quo in albo, idest in eerntis tabelLis, "nUI/"it", seri
iebatur; il precitato Tesoro, art. StJ'lus. Cd) Rebr. 11.
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E questa pare a me sua quiditate.
(57 AHora udii: dirittamente senti,

Se bene intendi , perche la ripose
Tra Ie suslanze, e poi tra gli argomenti.

10 Ed io appresso: Ie profonde cose,
Che mi largiscon qui la lor parvenza,
Agli occhi di laggiiJ. son sl nascose

73 Che l' esser loro v' e in sola credenza,
Sovra la qual si fonda I' alta spene:
E perC> di sustanza prende intenza:

intellectus con~illcitur ad firmiter ea credenaa quae nor. videt, Qut na·
turaliter non capit ....-...- Sperate per da sperarsi. Enallage.

66 Quiditate. Quiditas, come altrove (a) s' ~ detto, appeUasi neUe
scuole la essenza a sia natura della tosa, perocch~ quella che 5uol cercar
si coi termini 9uirl est .

Pretende )1 Venturi che malamente riconosca Dante nelle riferite pa
role di s. Paolo la quidita della fede: per ragioni perC> gi~ dai teologi J

prima ch' egli nascesse, riferite e confutate. Vedile, se '¥uoi, lettore; e
vedi cia che al capo II dell' epistola di s. Paolo agli Ebrei scrive Tirino
in sf'guito alia surriferita chiosa •

68 69 St.! bene intendi, perche ec. Ellitti('o parlare, e come se det
to avesse: se bene eapisci per qual ragione abbia s. Paolo. detto la
ft.!de primieramente sperandarum substantia rerum) e posda argumentum
non apparentium.

70 al ,5 Ed io apprpsso, interidi , risposi lui - Ie pTofonde co
se ee. gJi alti misterj , che 'lui, in cielo, mi largiscono la lor parllen
za , mi donano 1a loro mamfestazione, mi si danno a vedere (b) - 06li
oechi di. IO{J{Jiu, agli occhi degli uomini in terra - Che I' esser 101'0

( I'esser IDr leggono l'edizioni diverse daUa Nidobeatina ) v'e, i!: ivi (c),
in sola credenza, che laggiu non esistono lie non neUa {('de - sOllra
la lfI'lal, credenza, fede, si fonda I' alta sp~ne, {ondasi Is: grande spe
ranza nostra - E pero di sustanza ee. e come sostanza IIppellasi cio
che sostiene I' esistenza d' altre cose, percia essa Cede di sostallU prende
intenza, acquista concetto e nome (J) .

(a) P:lradiso 11 92. (b> II verbo lar,ire .1 medesimo senso adopralo da
ahri ouimi Italiani st"riuori, anche in prosa ndilo nel Vocabolario della
Crusc:!. (c) Vedi Cinonio 'Partie. 251 4. (d) Abbenche i1 Vocabolario della
Crnsra spieghi illtenza, lJer intenzionf!, intento : ,tra i nri esempj perb ~ in
qUt'lIo delle Rim. nllt. P. N. Guardate a Pila ec. Che tenne intf!/Iza di o'go
gliola genie, non si puo ;nlellza meglio interpretal"e c:he per conceUo e nome.
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76 E da questa credenza ci conVlene
Sillogizzar senza avere altra vista:
E peri> intenzad' argomento tiene.

79 Anora udii: se quantunque s' acquista
GiiJ. per dottrina fosse COS! 'nteso',
Non v' avria luogo ingegno di sofista:

8~ Cosl spiro da quell' amore acceso;
Indi soggiunse: assai bene e trascorsa
D' esta moneta gill la lega e'L peso :

85 Ma di mmi se tu l' hai nella tua borsa.
Ed io: sl, l' ho 81 lucida e si tonda ~

Che nel suo conio nulla mi s' inforsa.

76 71 E da questa ereaenaa ec. Costruziotle. E aa questa. ereden
,112, da questa fede, sen.' tl.vtJr altra yilta , sen~a "erun altro rlguardo.
eoWtJiene sillogizzar , detto da sillogismo, spezie d' argomento, per ar
gomentare, 0 sia discorcere, e intendi, intorno aile cose teolo~ic"e.

78 E pero intenza ee. ( ommettono la copula l' edizioni dalla Nido
beatina diverse ), e perric> prende nome e concetto di argomento .

79 80 81 Se quantunque ec. se quanto in terra per via di ammaestra·
mento si apprende fosse inteso nel chiaro e retto modo, che tu hai Ie
parole di s. Paolo inlese , non sarebbe piu luogo a' sofismi .

80 COli spiro, per colali parole uscirono - da quell' amore ac
ceso , metonhnia per da quello spirito acceso d' amore .

83 84 E' trascorsa, ~ ripassata, esaminata. Allegoricamente parla del
la esibita definizione della Fede come di moneta, edell' esame falto BO

pra di essa come dell' esame chc della moneta si fa.
85 Ma dimmi se tu ec. Potendo Dante aver risposto, come in fatu

rispose, eon sempliremente riferire l' altrui spiegazione, vuole 8. Pietro
Ilccertarsi Ie cio chp Dante ha risposto sia di proprio e chiaro di lui sen
timento; e }, allegoria della moneta continuando, in vece d'interrogare
se tanto abbia nell' animo, interro~a Be abbialo nena borsa.

86 87 Ed io : sA, l' ho ( cosl 'I ms. della biLlioteca Corsini segua
to 610. ove tutte l' edizioni leggono si ho ) ed io risposi, si , messer si.
la ho - Ii chiara e tonda , 5i chiaramente impressa, e niente man
eante di metaUo (a) --.:.. Che nel suo conio nulla mi s' illforsa. WIl
na cosa mi si rentle oscura e dubbiosa.

(a) Per manC80za di metallo manea lal volta nella moneta parte della
roniatura : e suole in cotal moneta d' ordinario mancare J. rotooditl d.U.
figura •

Tom III. ~bb
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Appresso uscl della luee profonda,
Che Ii splendeva : questa cara gioja,
Sovra la quale ogni virtu si fonda,

Onde li venne? ed io: ]a larga ploia
Delio Spirito santo, eh' e diffusa
In S11 Ie veeehie e 'n su Ie nuove euoia,

E' sillogismo, ehe la mi ha conchiusa
Aeutamente SI J ehe '0 verso d' ella
Ogni dimostrazion mi pare ottusa.

10 udii poi: l' antica e la novella
Proposizione, ehe SI ti eonchiude,
Perehe l' hai tu per divina favella?

88 al g6 Appresso usci ee. C08truzione. Apflresso, in .eguito, della
luee profonda, della ( val dalla ) (a) profondita della luce, cl.e 11
splendeva, usci ( intendi, il parlar seguente ) : questa eara ~oja t

preziosa gemma , della fede, sovra la quale o~ni virtu si fonda ( peroc
cM, come insegoa l' Apostolo in seguito alIa riferita de6nizione della fe
de, sine .fide impossi6ile est plaeel'e Dco ), onde, da qual parte, ti
venne r Ed io , risposi : la larga ploia (6), I' abbondante pioggia , ci~

grazia, dello Spirito santo, eh' e diffusa in su Ie veeehie, e 'n su Ie
nuove euoia , ·ch' ~ .parsa in su Ie pergamene (e) de'sacri lihri del vec
chio e nuovo Testamento, e sillogismo, ~ I' argomenlo, Ia ragione, ehe
14 mi ha eonehiusa dimoslrata s1 acutamente, 51 convincentemenle, eke
'n verso, contra , 0 in confronto (d) d' ella ,odella slessa infusa {ede,
odella infondente delta grazia dello Spirito santo, ogni dimostrazion mi
pare ottusa, inconvincente .

97 98 L' antica e la nOl'ella Proposizione, cioe il vecchio, e nuovo
Testamento ( nccennati per Ie veeehie B m.ov" euoia ): rna dice propo
sizione per continuar la presa metafora del sillogiamo, it qnale cansta di
due proposizioni, maggiore, e minore , e della conclusione; onde seguen
do dice eke s1 , che cosl , ti cnnehiude. DANIELLO.

99 Perche I' hai tlC ee. perch~ Cl·edi tu che venga dalla hocca di Dio.
DAKIELLO.

(a) Vedi Cioonio Partie. 81 12. (11) Di ploia per pioC{:i. yedi tib
ch' ~ delto Paradiso XIY' 27. (c) Essendo la pergamena, pelle di pecora,
ed .appellata percib con altro tocabolo carlapecora, giultameDte appella
Daote c/loia Ie pergamene ~ Ie lole carle ehe un tempo adoprav8nsi.
Cd) Vedi Ci8onio Partie-. 142 1 e 5.
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J 00 Ell io : 1a pruova, chc, '1 ver mi dischiude,
Son l' opere seguite, a che natura
Non scaldo ferro mai , ne hatte ancude.

103 Risposto fummi: di, chi ti assicura,
Che quell' opere fosser quel medesmo
Che vuol provarsi ? non altri il ti giura.

106 Se'l mondo si rivolse al cristianesmo,
Diss' io, senza miracoli , quest' uno
E' tal, cbe gli altri non sono '1 centesmo:

log Che tu entrasti povero e digiuno
In campo a seminar ]a huona pianta,
Cbe fu gia vite , ed or e faLta pruno .

100 La pruova che ee. l' argomento, che mi apre, ini dimostra.
questa veritll..

101 10';& Son I' opere se8Uit.e ec. eirconscnve cosl i miracoli; ed in
vece di dire, a far Ie quali opt!r£! mm nat.ura non s' accinse, parlando
dena nlltura come d' un fabbro dice, ache nat.ura non scaldo ferro rnai,
ne baue ancude.

104 105 CI,e quell' opere fosst!r quel medesmo, fossero que' veri mi
racoli, che vuol ( per cite conviene ) (a) provarsi. inteodi, che fosse
ro ? non alt."i il ti giura, dee intendersi per ellissi tacillto certamente,
o simile particQla; e pero come se detto fosse, lion altri cel't.ament.e il
t.i giura , te 10 assicura con giuramento." Quomodo f!S cert.us , quod fue
rit verllm? Yid;sti unquam, srucitare m~rtuos, vel oculare eaecos l
POST. CUT. II Signor Portirelli conduce pel" altra via Ia quistione: cioo:
Chi ti assicura clle queUe Opere, Ie quali si dicono, e. si trovano
5critte 5uceetkssero veramente, e f05se"o veramente miracolose, e faue
da Dio in cOlljermazione della fede? N. E.

107 al 111 Quest' uno E' tal ee. Costruzione. Quest' uno, che tu
povero e digiuno, e famelico, cioe in ributtantc 6gura, entrasti in cam
po a seminar la buona piallta, uscisti nel mondo a seminar la {ede di
Gesu Cristo; che jU gia vite, cd ora efatta pruno, che dolci UYC un
tempo produsse, ed ora pungenti spine ( accenna Ia sllntita de' primi tem
pi cristiani , e Ia corruttela de'tempi suoi ), e tal che gli altri non 50
no 'I centesmo, diviene un miracolo tale, che i miracoli registrali nel
Vangelo, negli atti Apostolici, e· nell' ecclesiastica Storia non vagliono la
cr;:nlesima parte di esso. E' questo il {amoso argomento di s. Agostino

(a) Vedi '1 Vocabolario della Clousea sollo '1 verbo volere §. 2.

Bb b 2
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I 12 Finito questo, l' alta corte santa
Risono per Ie spere: un Dio lodiamo
Nella melode che lassu si canta.

I 15 E quel baron, che sl di ramo in ramo
Esaminando, gia tratto ro' avea ,
Che all' ultimc fronde appressavamo,

J 18 Ricomincio: la g~azia, che donnea
Con la tua mente, la bocca t' aperse
Insino a qui com' aprir si dovea;

nel libro ultimo D~ Civ. Dei cap. 5. Si per Ap0$folos Chrisu , ul eis
crederetur resurrectionem atque ascensionem praeclicantibus Christi.
etiam ista miracula esse facta non credunt, hoc nobis unum Grande
miraculum sUfficit, quod ea terrarum orbis sine ullis miraculis creeL·
dit . to II POSTILL. CUT. riguardo al povero e digiuno del '11. 109. Chiosa :
Probatur. quia tu Petrus nee per fraudem fundasti istam fidem. N. E.

1 1 ~ 1 13 114 L' alta corte santa ec. Costruzione. L' alta corte san
ta, la sublime santa adunanza per Ie spere, per Ie anzidetle (a) spere
ripartita , nella melode, con (b) la melodla, con la soavita e dolcezza.

- che, colla quale (c) si canta lassu, risona, un Dio lodlamo, intono
I'inno Te Deum laudamus: e cio dee intendersi in ringraziamento a Dio
per la fede vera in Dante Dlllnifestatasi. Di melode per melodia vedi
deno Paradiso XIV 122.

115 116 117 E quel baron, cosl appella Dante S. Pietro; ed era in
uso a que' tempi di dare ai santi que' titoli stessi, cbe davansi neI mon
do aile persone pin distinte. Messer santo Jeronimo. scrisse, a cagion
d' esempio, il Passavanti (d) , e baron messer S. Antonio scrisse il Boc
caccio (e) - ehe sl di ramo in ramo ee. C08truzione che esaminan-

. ~, che esame di mia credenza facendo, di ramo 'in ramo, per d' una
in altra parte, traUo m' avea sl, che appressa'IJamo all' ulume fronde :
corrispondentemente ad aver appeUati rami Ie altre case, delle quali era
stato richiesto, fronde appella Ie cose ultime cbe reatavano cIa richie
dersi .

118 119 120 La fP"azia che donnea Can la tua mente: Ia ~azia,

cbe a un certo modo fa all' amore colla tua mente, e in lei .i compia
ce. Donneare insegnano i signori Accademici .nel Vocabolario. cbe vual'
dire fare all' amore .eon donne, e conversar senia.lmente con esse: 10

(a) Verso 11. del prrsrnte canto. (b) Della particella in per con vedi
il Voeabolario della Crusea sotto di ena particella in §. 2. (e) Della de
a cota) .enso vedi Cinonio Partie. 44 S. Cd) Speeelle di Penit. Del Pre
logo. (e) Nov. 60 4.
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J 2 I 5} ell' io appruovo cio che fuori emerse:
Ma or conviene esprimer quel che credi,
Ed onde alIa credenza lua s' offerse .

124 0 santo padre, 0 spirito, che vedi
Cio che credesti sf, che tu vincesti
Ver 10 sepolcro pia giovani piedi,

1'.17 Comincia' io: tu vuoi ch' io manifesti
La forma qui del pronto creder mio,
Ed ancbe la cagion di lui chiedesti.

381

provano con pin esempj. e con uno ancora di Dante preso dal can
to XXVII v. 88. di questa caotica: La mente innamorata , ehe donnea
Con la mia donna: ma in questo luogo I cbe ora spiegbiamo. vogliono
cbe abbia altro lIignificato, cioo di sisnoreggiare, e dominare, e con
voglia dire: la grazia cbe donn~a , cioo domina e signoreggia con la. cioo
nella tua mente: e cosl ancora spiegano gli altri comentatori. Ma non
~ neceasario tirare questo vocabolo fuori del suo significato, quasi che al
trimenti foue un parlar troppo duro: ma cbe gran durezza ci sarebbe lie
un poeta dicesse. cbe Ia grazia era innamorata, e conversava di tutto ge
nio coll' anima, per esempio , di s. Caterina ancor fanciulletta ? Non dis
se s. Dionigi di Dio I. che aversos. et resilientes a se amatorie sequitur?
Non abbiamo nella. Scrittura quella dolce espressione dell'infinita de
gnazione del nostro Dio verso di noi: delieiae meae esse cum filiis ho
minum? VUTURl . Quanto pero agli Accademici della Crusea appartie
ne, gil. prima che 'I Venturi scnvesse avevano essi neB' altra edizione
del Vocabolario del 17~9. fatta la bramata emendazione, arrecaooo que.
sto }>Usa di Dante non pili in pl'ova cbe donneare significar poss. sitp£Q.
reggiare e domina're, ma solo in prova che adOpral"e si passa in senso
metaforico, come qui certamente si adopera - la hoeca ti aperse ee. ,
ti fece fin qul dire quanto si conveniva.

121 Cio che fuori etnerse, cia che dicesti .
123 Ed onde ee. e d. chi ti fu proposto a credersi.
124 al 129 0 semto padre Be. Costruzionc. Comincia' io: 0 santo

padre, 0 spirito ( cosl Ia Nidobeatina e due mss. veduti dagii Accade
mid della Crusca meglio assai che non 0 santo padre e spirito, che
leggono tutte I' .ltre edizioni ) ehe vedi cio ehe ec. cbe ora vedi cio.
che una volta eredesti tanto (ermamente, cbe, allor quando corresti COD.

•. Giovanni al sepolcro del Redentore, a ·te fu daBa divina grazi. con
cesso di entrarvi il primo, e vincere coal il condiscepolo cbe; di te piu
Jiovine e mello. era il primo cola arrivato (a). n Venturi stortamente

(4) Vedi 'I VaD;elo di I. GioYanni cap. 20.
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130 Ed 10 risponuo: credo in uno Iddio
Solo ed eterno, che tutto'l ciel muove,
Non mota, con amore e con disio:

133 Ed a tal creder non ho io pur pruove
Fisice e metafisice, rna dalmi
Anche Ja verita che quinei piove

136 Per Moise, per profeti, e per salmi,
Per l' evangelio, e per voi che scriveste,
Poichc l' arden te spirto vi Ieee almi·.

apprendendo essere Dante d'intendimento che s. Pietro giungesae al sepal
ero del Redentore prima di san Giovanni, taccialo di contraddizione
all' evangelica storia; e ( come se il fine di que} carrere fosse di soltan.
to appressarsi al sepolcro, e non d' entrarvi ) • ha per istil'accbiatori quan
ti convengono nell' esposta iuterpretazione - ch'io manifest; qui.
ora (a) - La forma del pronto creder mio, Is aerie ed online delle
case che prontamente credo. - e la caf{ion di lw·. e 'f motivo eli
esso mio credere. Notisi che, quantunque abbia di gia s. Pietro interro
gato Dante della caglone dena di lui fede in generale t ed avutone in ri
sposta , la larga ploia dello Spirito santo ec. (b), nondimanco, perche
dillcendesi qui aHa specificazione de' creduti articoli, e massimamente per
chc alcuni di essi ottengono certezza anche dana naturale ragione, non
riesce percio inutile la nuova richicsta .

131 132 Che tutto 'I ciel ec. Costruzione. Che non moto muove
con arnore e con dislo tutto 'I de/o; che. immobile essendo perocche
immenso. instilla nel cielo sotto di se. appcllato primo mobile, amore e
desiderio "erso il cielo empireo che gli sta sopra; pe 'I quale amore e
dcsidcl·io. appetendo ciascuna parte di esso primo mobile di congiungersi
a ciascuna parle dcn' empirco. vicne ad oltcnere quel movimento eh' egli
ha e che comunica a tutti i cieli satta di lui (c). Quanto da q~eSla

Mia interpretazione. chI' pur 10 stesso Dante De somministra, s' alloDlani
no Ie ahrui , vedilo tu Iettore per te stesso, se vuoi; che, esseudo tutte
diverse Don solamente da questa. ma aDche tra di loro, Don ho la pa
zicnza di rifel'irtcle.

133 al 138 Non ho pur, non ho solamcnte. pru01J8, ragiooi , fisice
e metafisice ( senza interporre l' aspirazione II tra In eel' e. come co
munemente nOll s'interpone lra 1", eel' i ne' mascolini jisici e metafisi
ci ) , inscgnatami dalla fisica. e daUa melafisica .. II COD. CUT. pero ba
in ambedue i Iuoghi la debita aspirazione, De cl·ediamo possa essere i1

(n) Vedi Cinonio Partie. 216 3. (b) Verso 91. e segg. (c) Vt'di 10 slt'S

so Dante nel Con'IJito trait. 2 cap. 4.
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139 E credo In tre Persone eterne, e questc
Credo una essenza sl una, e sl trina,.
Che soffera congiunto sunt et este.

142 Della profonda condizion divina,
Ch' io tocco rno, la mente mi sigilla
PiiI volte l' evangelica dottrina.

383

solo N. E. - ma dalmi. 0 5i vuole questo dalm~' equivaJente ad il
mi dri ; e dovra sottointenuersi un tal credere: 0 S1 vuole che dalmi
riferiseasi a pruove; e converra intendersi dalmi sincope di da/cmi , me
Ia dll. - Anche la 'l'(wiui, che quinci pivve ee" anche la veriu.,
che dal cielo viene a rnanifestarsi in terra per gli seritti di Mois~ ee.
- e per voi , Apostoli, che $criveste, l' epistole, l' Apoealisse, e gIi
Atti apostoliei - poiche I' ardente spirto vi feee aimi, poiche 10 Spi
rito diviuo sceso sopra di voi in form'l di fuoco vi fece santi (a).

141 eke sf?/fera ( non il eongiuntivo di s'!/ferire, come intendelo il
Volpi, ma I'indicativo, che meglio 5i adatta, di sofferare, verbo anche
da altri antichi ltaliani adoprato) (b) congiunto sunt et este, (este,
per est, paragoge in grazia della rima), che Ia rnede5irna divina essenza
ammette insierne e il plurale sunt, quantI) aIle persone, ed il singolare
est, quanto .aHa divinita. Sunt et este Ieggono non solo i testi dell' Al
dina, del Vellutello, e Daniello, rna altri testi manoseritti pin di qua
ranla veduti dagli Accadcmici della Crusea, e non capisco perch~ abbia
no essi Accademici con altri rnanoscritti scelto piuttosto di leggere sono
et este; che, oltre alIa uiscoruanza di linguaggio, pua $ono intendersi 0
Ia persona prima del singolare, 0 la tena del plurale e percio cagionare
dell' equivoco .

Potea pero qui ( dice il Venturi ) far Dante la professione della
Fede un po' pi" intiera , proponendf) espressamente la sua ferma cre
denza del mistero ancora' ineJfabi/e della Incarnazione del 1"erOO
Eu:rno.

Potea piutt05to, rispondo io, ricordarsi il Venturi che, prima di
devenire a questo dialogo con s. Pietro, nveva gill Dante la divinizzata
umanita di Gesu Cristo cogli occhi proprj veduta (e), e che percia di
tale mistero gill era in lui cessata Ia fede, e subentrata la ocware spe
rienza .

143 144 Ch' io tocco rno, di cui ora parlo - ia mente mi sigilla
Piu volte I' evangelica dourina , ne rieeve la mente Mia impressione dal
Vangelo in pin Iuoghi.

(17) Alma ( chiosa Festo ) , ,aneta, ,I've pulcllra • De v~rb. signif. lib. 1.
(L) Vedi 'I VocaboJario delJa Crwca. (c) Cant. preced. \I. 28 ~ .egg.
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ll.5 Quest' e il principio , quest' e Ja [avilla,
Che si dilata in fiamma poi vivace,
E, come stella in cielp, in me scintilla.

148 Come'l signor, ch' ascolta quel chc piace,
Da indi abbraccia il servo, gratulando
Per la novella, t08to .ch' el si tace;

151 CoS! benedicendomi canlando ,
Tre volle cinse me, SI com'io tacqui,
L' apostolico lum c , al cui comando

145 146 147 Quest' ~ il principio ec. cioo questa dottnna evaugelica
~ il principio della Cede, ed e faviIJa, della quale moltiplica grande ar
dore, e scintilla come stella in cicIo. Cosl 'I Landino. Quest' e il prin
cipio, cioe, questa e ]a eagione, ehe tu domaodavi del mio credere, e
questa e la favilla, Clio si dilata in fiamma poi vivace, ci~, e que
sta e ]a dottnna, che s' estende ed aumenta poi in verace Cede. Coal it
Vellutello. Questo e ]a cllglOne di ehe tu m' interrogni, e Ia faviUa, la
qUllle si va dilatando poi in fiaroma 51 'Vivace, che scintilla in lui come
stella ee. Cosl 'I DanieJIo. II Venturi 6nalmente I"cstringcndosi alsolo 'Ver
so Clle si dilata in fiamma poi vi'1'ace, chiosa d..lto della fede cosl pe.r
eHe,. la fede radice di santissimi e ardemissimi n./fPlti . 10 pel' me dl
rei alludere j] poeta nmtro a quella dOllriua che ripetutarnmte n~ inse
goa S, Agostino ne]]e sue opere (a), quanll'i., enim nisi aliquid'intelli
gat, nema possit c,redere in Deum; tamen ir.fa fide, qua credit, sa
nat",. ut intellifjat amflliora. Alia sunt ('111m, quae nisi intelli{;amus
non credimus; et alia sunt quae nisi crednmus ,non intelli{!,imus .
nisi essent aliqua, quae intclligere non possumus nisi ante credamus.
Propheta non dice"et: nisi credideriti., non intelligetis (h); e direi ell
sere il sentimento di Dante: que.sto c il primo articolo della mia fede;
e la c,'edenza di questa, a grtisa di fa'lJi/la che in vivacefiamma di
latasi, m' accresce a tutti gli altri articoli un lume sJ 'lJivQ, che scin
tilla in me come stella in cielo.· IrJ fiamma piii. 'l'ivace It>gge al 't'. 146.
il Con. CUT. N, E. ,

148 149 150 Come 'I signor cc. come il padrone a cui il servo rec.
una notizia che gli piac-e, apTJenll ha quC'lJo finito di 'recargliela , stende
gratulando, ralJegrandosi, ]e braccia ad abbrllcciar]o,

151 Benedicendomi cantando, cantandomi benedizioni.
152 153 Tre 'l'o/te cinse me. Dal verso 12. dd canto seg. in cui Dan

te questo medesimo Catto raromemorando dice Pietro per lei 51 mi giro

(a) S~rm. 18 in psal. 118. e contrG Fauslll11l lib. 12 cap. 45. (b) Pa
role del profela haia, secondo la Tersiooe dei SeUlUItl. Cap. 7.
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ro avea detto; s1 nel dir gli piacqui .
385

10 fronte, inferisce il d' Aquino che questo cinse me vaglia quanto mi si
alf8iro intorno della fronte. II Venturi, tutto all' opposto, pretende che
non possa qui la similitudine del padrone, ch' abbraccin il servo, avere,
il suo dOVUlo, riscontro Ie non intendendolli ,che. '1 ~ins.e. ,lite equiuJga ad
ahbraccio me; e che anzi da questo, ,come da pin chiaro, debba anche
iI mi giro del segllente canto spiegarsi di proprio abbracciamento. 10 per
me 80no col dl Aquillo,' al perche con altri teriDiniche di 1JolgerGi, di
&irarsi intol'no u' esprime Dante aui simili praticati e dall' arcangelo Ga
briele verso di Maria Vergine (a) e da S. Pietro medesimo verso di Bea
trice (b) , come, e molto pin, pereM vedendo il Poeta que' beati sotto,
figura di lucerne e di lumi (c), e non d' uomini , come poteva vederli
stender ]e braccia ed abbracciare 7 Nt\ poi finalmente d~ veruno ilDpaccio
la divisata similitudine; imperoccht\. come dicono bene i dialettici scoIa
.tici. non t\ sempre neeessano che ]a similitu.dine -eorra ,con quattro mote .

(a) Cant. preced. 'V. 96. (11) .Vers9. 22 del presente canto. (c) Cant.
precedenti "erri 28 e 110. e' qui parimente, ,o\'e percib apostolieo lume ap
peUa s. Pietro.

Fine del canto ve"tesimofjuQrto.

Tom. IT!. Cco
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ARGOMENTO

Introduce il Poeta in questo canto san lacopo ad esaminarlo tklla "e
ranza; I propcmen.dos1i fl'e dubbJ: de' quali Beatrice sol'lle il secondo I

ell. #lISO ~li ale". llhillllUM"ttI iiaroduee Sim GiO'VlllJrai B'IJ~isc.
(I maJIif~st4rgli. clul 'I suo corpo morenJo era rimalC) in terra.

I

4

mai continga, che'l poem~ sacro,
AI .qual ha posto mano e cicIo e terra
Si , che m' ha fatto per piu anni macro,

Vinca Ia crudelta ~ che fuor mi serra
Del bello ovile, ov' io dormii agneUo
Nimico a' lupi, che gli danno gu~rra:

i Continga per accada, avvenga , dal Latino contingere. ond' altri
dissero contingente, contingenZa, contingehtemente - poema sacra.
perocche diretto a mettere il vizio in arrore, e ad insinuare Ie cristiane
virtu.
. 2 Ha pesto mano e cielo e terra, 0 per essere i1 poema teanto eli
cose parte di terrena, eioe umana, invenzione, e parte di celeste rivela
zione; ovvero per avere .al medesimo poema S9mmioistrato materia il de
10 pe 'I Paradiso. e la terra per l'Inferno e Purgatorio .

. 3 M' ha fatto per piu ann; macro: allude al verso di Giovenale Vt
Jig7IW venias hctleris, et imagine macra j essendo che 10 studio non aiuta
punto ad ingrassare. VENTl1111 . Macro per 1na6ro hanno adoprato a1tri
poeti auche fuor di rima (a) . .. Molt' anni invece di piu ann; legge i1
COD. CUT. N. E.

4 5 6 Yinca la crudelttl ec. Pull intendersi che sperasse potersi a
riguardo dell' applaudito poema piegar gli animi de' suoi concittadini •
richiamarlo daIl' esiIio; e pua intendersi che cio sperasse dal patrocinio
di qualche potente signore, e spezialmeote di Can grande signor di Ve
rona (h) - del hello ovile. della bella mia Fiorenza - 0'''''0 w-

(II) Vedi ') Voeabolario della Crusea. (6) Vedi Ja nota al eanto sum
del Pnrgalorio 43 e segg. e vedi la LeLtera COD eui en. Dante dedica a e
,rlode questa lua terza cantiea •
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7 Con altra voce omai, con altro vella
Ritornero poeta, ed in sui fonte
Del mio battesmo prendero'l cappello;

10 Peroccbe nella Cede, che fa conte
L' anime a Dio, quiv' entra' io, e poi
Pietro per lei sl mi giro la CroDte.

13 Jndi si mosse un lume verso Doi
~i quella schiera, and' uscl la primizia,
Che lascio Cristo de' vicari suoi.

16 E la mia donna piena di letizia,

mii t!gnello Nimico ec. ov'io innocente e' della ginetizia AmiCO abitai,
cootrario ai prepritenti, che S'i ( ad esso O'Vile, ad ell8 citta ) cltmno
guerra, Ia 'opprimono. ,

7 8 9 Con altra 'IHJCe, con maggior rama I eon pin. elegatlte {avella,
con pin. armooioso metro: e, COft, altr'O wllo. ciOO con pin. cmorevolezza Jopure conrF:0 non piu biondo, IDa cab.ut.o; 0p1lre non con ,.ello di
agnello sem .ce, rna con uello di pin robu~o enimale. Coal ne u.W8te
il Venturi e chiose tutte ~egli espositori. AcceDAaadoci Dao.te pen} dae
b speranza fosse di rimpatriare per istima col peema BUO acquiB~tui d.i
propri coocittadini, dovrebbe con _altr4 'VOCe, 0 con altro vello valera
lIOn piu coUa pri,;u'era appellazione e tL.ivisa di JllSfIistl'tJtllra, Pna . C911.
quella di poeta - in sui fonte Del mid bauesroo' prendera 'I cap
pello. Cappello, chiosa, ii' Buti (a), lrigJlificer qui la laurea della poe
sia; ed ~ a questa significato preso dal Francese idioma (b); e percU
spera cotaI laurea in mercede di poema. ,aero,.eel in cui, fa professione
della cattalica Cede, percio, a difFereDza degli aateriOl'menle Jattreat.i poe
ti geDt.iIi nel ROlJl8no Campidoglio (c), .aceglie easo la Chiesa e U proprio
battisterio. dove bambino per bocca di chi a batteaimo 10 uenne a~tva 1.
fede medesim. professato.

10 1 1 12 Nella fede, cl'e fa conte. conosciute. L' ""lill4f1- a .Dio : ,p4r
fidem namque lib omnipotenti'Deo cOgnoscimur, insegna S. Grego~o Pa
pa (tl) - entra'io. mi arrolai, - Piet1·o p~r lei, pa- I. profewct
ne ch'io feci della medesima fede - ,1 mi etTa la fronte, tl'e volte
circondandomela ; come Del preeedente canto 'V. 152. ~ ltato dlchiarat.o.

13 14 15 /ndi si mosse ec. di poi dRDa med.esima schiera, ond' era.

(a) Citato nel Vocabolario della Cru.ea alla voce cappeUo S.6. (6) Vedi
jJ Boecaccio Nov. 1 ed aDehe i Voeabolarj Franee.i. (0) Vedi 'I priyiJegio
dell. laurea del Pelral'ca riferilo dal Tommasini Pelrfll'cl& redltJivUl cap. 10.
(d) In E~et:hiel. lib,.. 1 hom. 3.

C c c ~
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Mi disse : mira, mira, ecco il. barone,
Per cui laggiu si visita Galizia.

19 8i come, quando'l colombo si pone
Presso al compagno, l' uno e l' altro pa nde ,
Girando e mormorando, l' affezione ,

2~ Cosl vid'io l' un dair altro grande
Principe glorioso essere accoIto,
Laudando il cibo che lassu si' pl'ande .

25 Ma, poi che'l gratular si fll assoIto,
Tacito, cOram me, ciascun s' a:ftisse

per venire a noi, uscito S. Pietro, il primo suo vicario che lascib Cristo
in terra, si mosse verso noi un altro lame. ill Spera invece di ,ehiera
legge nel Y. J 4. il COD. CUT. N. E.

17 18 It bo.rone. Per cui ec. S. lacopo apostolo, per cui divozione
Ii visita dai pellegrini il di lui sepoIclO in ComposteJla nella Galizia,
pr~vincia della Spagna. - Go.lizia con una I scrive pur Gio. Villa
Ili (a). Del titolo' poi di bo.rone dato ai santi, vedi I' avvertimento nel
precedente canto Y. 115.

19 ~o ~I Sl come, quando ee. Nella maniera cbe,' quando un colombo
'Volando viene a posarsi presso al campagno. pongonsi ambedue a Car
delle giravolte intorno a se medesimi mormorando, e pandendo, ma
nifestando (b) coal 10 scambievole loro afFeuo.

22 ~3 ~4 Cos) vid'io ec. '0 Iidoprasi ~lorioso in questo' terzeno quaIl!
,avv,erbio. com~' se detto fosse Cosl vid' io I' un dall' altro ~rande prin
'cipe gloriosamente essere aecolto, ovvero cosl pel' sinchisi ed omissione
di copl1latiVR" in vece di dire eosl vitI'io I' un dall' altro ~ro.nde e glo
TiolO p";ncipe essere o.ccolto. - Laudando it cibo ee. lodando Dio,
Ja vision del quale 'e iI cibo " eke lasm. si prande, del quaIe III SOlO

in cielo si ciba ogni beato; avvenga che prandere solamente signi6chi
tlesinare-.- VEUUTELLO • '.',

25 11 gratulo.r, la congratulazione , si fu assolto (dal Latino absolu·
,am fuit ), ebbe termine.
, 26 Coram me, voci Latine, alIa presenza mi.. VOLPI: l' avverti
mento del quale intorno all' uso de' Toscani poeti, ed aoche prosatori I

di spargere ne'loro componimenti voci Latine, vedilo riferito 1oI. I. 65.
- s' o.ffisse, fermossi.

. (a) Cron. lib. 1 cap. 1. (b) Palllkre per lIIanifeslare tronli adopnro
da alt.ri non in rima .olamente ed in verlO; ma anche ig pl'OS&. Vedi 'I V0
eabolario della Crusea.

/
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Ignito Sl., che vinceva il mio volto.
28 Ridendo aHora Beatrice disse:

Inclita vita ~ per cui 'la largbezza
Della nostra basilica si scrisse,.

389

"'J Ignito, acooso, risplendente, sl, cluJ vinceva il mio 'Volto, tal
mente, che facevami abbassare la faccia. Cosl io, in vece di spiegue
fIOlto per vista, 0 veduta, come veggo fatto da tutti gl' interpreti. Tan
to pili. cbe parlando posdll a Dante S. Giacomo, incominciera Lwa la
testa ec. v. 34.

29 30 lnelita vila, 0 anima (a) iUustre ( cos1 Beatrice a S. Giaco
mo) - per cui la largheua Della-nostra ee., quantunque questa Ie
zione dell' Aldina, e d' altre antiche edizioni (b) riscontrassero gli Acca
demici della Cr. nella maggior parte de'loro mss., come la riseontro io
pure -in tre della Biblioteca Corsini (c), nientedimeno e loro piaduto
pili. di leggere per cui I' aUesrezza ec. Eccone la ragione cb' eglino con
postilla in marginelaseiaronci Icritta: BencM crediamo clre dalla pisto
la eli S. Iacopo si possa trar I' uno e I' altro senso, non per tanto
allegrezza c' e paruta piu acconcia at cominciamento di essa, e til
pensier del Poeta; e par che 'I verso n' acquisti . Mancarono essi pero
d' avviso, cbe il cominciamento della pistola Omne gaudium existimate
fratres mei, cum in tentationes varias incideritis, Don e dal sacro serit
tore diretto ai bead in cielo, ma agli uomini in terra; e cbe bensi
quello cbe siegue a dire Si quis autem vestrum indiset $Qpientia, po
stu/et a Deo, qui dat omnibus a.lfluenter, et non improperat, solo apo
partiene a commendare la larghezza, Iargitil, liberalitil, della divina ba
silica, 0 sia regia (d), del Paradiso. Percbe poi al 'pensier del Poeta
aia piu aceoncia allegrezza , cbe larghezza gli Accademici no '1 dicoDo,
ed io per me no 'I veggo: siceome ne anche veggo essere il migliora
mento del verso, che per allegrezza ottiensi, tale che possa qui ragio
nevolrneute meltersi 'n conto. • Anche i1 COD. Cu. legge larGhezza ed
il 8UO Commentatore ne rende ragione col citare queUe parole di S. Ia
copo qui dat omnibus aiftuentet' Iargbezza porta egualmenle il COD.
CUT. N. E.

L' epistola, delta cattolica in cui si Ieggono Ie riferite parole. se
condo il sentimento (dice il Venturi) assai piu comune tkgli reritt,ori
ecclesiastici, non e di san Iacopo di Galizia, 0 yogliam dire del mag
giore, ma di S .. Iacopo il minore. Lo scamhio e condonahile nel Poe
ta, non cos! nei comentatori il non averlo avvertito, 0 avvisalo.

AffincM pero vie pili condonabUe riesca 10 scambio, giovera di ri-

(a) Pita adopra per tJninltJ anebe a!trove. Paradiso IX 8. XII 127. fl'C.

<b) Vedi. tra I' altre. quelle di Veucloia 156~ e 1578. (c) Segnali 608
610 1265. (tl) Vedi 'I Thesaur, linG. Lat. di Roberto Stefano art. hasilica.
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Fa risonar Ia speme in questa altezza:
Tu sai che taote liate Ja figuri ,
Quante Gesu a' tre fe' piu chiarezza.

Leva la testa, e fa che t' assicuri

ferire quanto circa 10 scrittore di essa catlolica eputol••nita it Tirino..-
Utrius Iacobi sit an filii Zebedaei, an jilii Alphaei, duhitatur a lion
paucis. Yersio Syriaca Widmanstadii, versio Arabica, et Liturgia Mo
zarabum, et lwrum patriarcha S. lsidorus, itemque Lucius Dextsr, et
quidam alii Hispani 'IJolunt esse Iacohi Zebedaei ( questo • cui l' ascri
ve Dante, detto il maggiore). Sed s. Hieronymus, Eusebiw, Amhro
sius, AugustinuJ, et alii passim veteres tIC recentiores illam IIlUcribunt
Jacobo Alphaei, seu Cleophae ftlio fratri Domini: id est COfPUJto Chri
sti: qui , quod 'IJOcatione posterior esset Jacobo Zebedaei , dictus elt mi
nor (a). tr n POSTILL. CUT. alIa parola basilica dell'. 30. chiOlll: Scili
cet de Ecclesia Dei Triumphante. N. E.

3 I Fa risonar ec. fa ehe odasi una volta il nome di speraDZa in ,
quest' alto luogo dove (intende), peroc~ ogni deaiderio vi c) co.pi
to, il nome di essa virtU. non ha luogo.

3~ 33 Tu sai ehe tante fiate ec. Suppone il Poeta saggiamente e cae
rentemente al parere d' aleuni interpreti delle divine scritture (b), che
quante volte Gesu Cristo alla manifestazione di sua divinita. per prodi
gi08i fatti, volle presenti i soli tre discepoli, Pietro .. Giacomo,. e Gio
vanni (c), signi6ear volesse con quel ternario numero la corroborazione.
che con essi prodigj veniva a recare aIle tre teologali virtu, Cede, spe
ranza , e carita ; e che Pietro 6gurasse la fede , Giacomo la speranza, e
Giovanni la carita; ciascuno doe quella virtu, che di Catto Delle sue
epistole maggiormente fa spiccare. Per questa cagione fa da Be~trice dir
Hi a s. Giacomo, che tante 6ate figuri esso nell' evangelico teslo la spe
ranza, quante 6ate Gesu Cl'iste fe' a' tre pia chiarezza, Cece a tre soli
discepoli pili chiara manifestaziooe della sua divinita. Spero che il leggi
tore confrontando questa Mia interpretazione colle altrni, non potra non
8pprovare 18 mutazione da: me falla nel vera. 33. di quanto Csebbene
ammesso nella maggior parte de'mss. e delle edizioni, massime moderne )
in quante, abbencM trovisi in pin pochi mss. (d), ed in· piu poche edi
zioni· (e). tr II POSTILL. CUT. al '11. 109' del presente canto conviene
perfettamente in una sua chiosa , che noi riporteremo a suo luogo , col P.
L. N. E GesiJ. in Inogo di lesa legge la Nidobeatina.

34 35 36 Leva la testa, abbassata, pe'l troppo lume <f) - e fa

(a) Pr<le!at. in epist. cathol. lJeati Jacobi aposl. (b) Vedi Cornelio a La
pide III capo 17 del Vangeh> di s. Matteo. Cc) Come nel predelto cap. 17
di s. Matteo, nel 5 di s. Marco ec. cd) Vedi la tavola de'testi, onde gli
Accademici della Crn Ica hanno trallo Ie varie lezioni. (e) Vedi l' edizioni
Venete 15615 e 1578. (f) Ver•• 27.
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Che eia, ehe vien quassu dal mortal mondo,
Convien eh' a' nostri raggi si maturi.

31 Questo eonforto del fuoeo secondo
Mi venne: ond' io levai gli occhi a' monti,
Che gl' incurvaron pria col troppo pando.

40 Poiche per grazia vuol, che tu t' affronti ,
Lo nostro imperadore, anzi la morte
Nell' aula piu secreta eo' suoi Conti

-ehe t' assicuri, eke cio ec. e rimani persuaso, cbe ogni potenza vegnen
te dalla terra, per qui adoprarsi, conviene che si maturi , si perfezioni,
a' noslri r.4f5Gi ' ai raggi del divino lume, del quale noi splendiamo (a).
Accenna , cosl dicendo, di avere a Dante resa forte la vista a poter cio
che prima non poteva. Essere questo I' intendimento ne 10 conferma il
terzetto seguente. 11 Daniello e '1 Venton chiosano cbe il maturarsi ai
r~fJ.fP· ec. vaglia tli'Venir perfetto. per mezzo delle tre 'Virtu teologali,
fede, speranza, e carittl. Alla generale asserziooe pero ehe cio, cke
"ien "uass", clal mortal monclo, con'Vi"n si maturi ec., come cotale
perfezlOnamellto nelle virtu teologali si conca 1 ImperoccM in quelIi che
dalla terra passano al cielo per ivi restare, nOD solameDte Don si perfe
zionaDo la fede e la speranza, IDa cessano aKatto, Et Solis instar sola
regnet eharitas (b). .

37 Dal fuoco seconclo, dal lume secondariamente al Poeta accostato
ei, in cui, com' ~ detto, celavasi S. Giacomo 10 scritton dell' epistola
cattolica.

38 39 Levai gli oce,hi a' monti. AllusivameDte al cbiosare i sacri in
It!rpreti cbe Del salmo FundaTTlfflta eius ill montihus sanctis allegorica
mente pe'monti 8' intendano gli apostoli (e), prende il Poeta ad esprime
re I' alzare, che fece qui, sicuro 10 sgaardo De'due lumi apostolici, col
la Crase del1' altro salmo Levavi oewos meas in montes, uncle 'Vtmiet au
Iltilium mihi (Il) - che gl' ineur'Varon cc., che prima col troppo lu
me Cecero gli occhi miei atessi abbassare. Pondo per peso al modo La
tino, in grazia della rima, adopra anche il Petrarca (e): e la commuta
zione qui di lume in pondo cODsiegue ad aver appellati monti gli apo
.toli .

40 41 42 Poiehe eC. E s. Giacomo chs parIa, come apparisce dal
IV. 48. Cosl segulo ee. ed e la costruzione. Poiche 10 nO.Jtro imperado
rB per grazia .per sua misericordia, vuole ehe tu anu la morte, prima

Ca) Vedi canto UIJI 28. e .egg. (b) Canta Ja chie.a aU' apo.tolo I. Pao
lo nell' jnno del di luj offizio. (e) Vedi, tra Sli ll1tri, Tirino in quel .al
mo 86. {d) P.al. 12C. (e) SOD. '{3.
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43 81, che, veduto il ver di questa corte,
La speme , che laggiu bene innamora,
In te ed in altrui di cio eonforte:

46 Dl quel che eU' e,e come se ne 'nfiora
La mente tua, e dl onde a te venne:
Cosi seguio 'I secondo lume aneora.

49 E quella pia, che guido Ie penne
Delle mie ali a COS! alto v-olo,
AlIa risposta COS! mi prevenne.

52 La Chiesa militante alcun figliuolo
Non ha con piu speranza, com' e scritto
Nel Sol che raggia tutto nostro stuolo:

di morire, t' affronti, ti trovi insieme, t' abbocchi, co'suoi Conti. co'
primarj perSonaggi di sua corte (a) nell' aula piu secreta nella pili di
atinta celestiale magione .

44 La speme, dell' etema beatitudine - che (intendi la sola) be·
ne, ragionevolmente, innamora laggiu i cuori umani.

45 Di cia, 10 stesso cbe con cia (b), col veduto ver della corte celeste
--- conforte per conforti. antitesi in grazia della rima.

46 47 Dl quel che ell' e, dimmi che cosa ~ speranza - come (dee
qui valer quanto) (c) se ne 'nfiora la mente tua, quanto di speranza
e I' anima tua fomi ta . .

48 Cos! segu10 'I secondo ec. cosl anche il secondo apostolo parlommi.
49 50 51 E 'luella pia ec. e Beatrice che lasm m' avea tratto ---:

Alla rispostQ cos1 ce. incomincio essa prima di me a rispondere ... En
tra il POST1LL. CAET. a render ragione perche Beatrice suUa virtu della
Speranza prevenisse Dante, doe, quia omnis laus in proprio are sortIe
seit; 10 che corrisponde benissimo a quanto Beatrice aggiunge v. -52. eire.
coo rispondere agli altri due de'tre qaesiti non gli sarebbe stato di vallA-
gloria. N. E. ,

52 53 54 La Chiesa militante Be. Costruzione. Com' e scritto nel
Sol, che ragfJia tutto nostro stuolo, come apparisce in Dio, che illuw
na tutti noi (d), non ha la militante ohiesa alcun fisliuolo con piu. spe
ranza, fornito di maggiore spet"anza di costui.

(a) Vedi cib che di simili onori6ci tiloli ~ dettQ nel eanto precedente
'IJ. 115. (11) Vedi Cinonio Partie. 80 3. (C) Vedi Cinonio Parlie. 66 16.
Cd) Vedi il canto XJ,m iB. e segg.
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55 PerC> gli e cODceduto, che d' Egitto

Vegna in Gerusalemme' per vedere,
Anzi che 'lmilitar gli sia prescritto.

58 Gli altri due punti, che non per sapere
Son dimandati, rna perch' ei rapporti
Quanto questa virtu .t' e in piacere,

6.1 A lui lasc' io: che Don gli saran forti,
Ne di iattanzia: ed eUi a do. risponda ,
E la grazia di Dio cib gli comporti.

64 Come discente, ell' a dottor seconda
Pronto e lihente in quello ch' egli e sperto,

. ,
55 56 D' Egitto Yecna in Gerusalemme, allegoncamente detta per

clal mondo venga in paradiso.
57 Anzi cAe 'I militar ec. prima che gli si termini la vita mortale.

ch' ~ una continua milizia: allude a quel militia est vita hominis super
terram (a) VENTURI. Del verbo prescrivere al senso di limitare e ter
minare, 0 sia eli porre limiti e termini, vedi '1 Vocabolario della
Crusca (b).

58 59 60 Gli altri due punti , che non per sapere Son dimanda
Ii , rna ec. Nissuno dei b'e punti poteva s. Giacomo dimandar per sape
re , imperoccb~ esso pure, come Beatrice, tutto vedeva scritto nel Sole
divino. Uonviene adunque iutendere che usando sincbisi ed ellissi parli
Beatrice cosl in vece di dire Gli alt,.i due punti , che son. dimanclati
( dimandati , dico, non per sapere, rna perch' ei rapporti, agli uomini
in terra quanto questa virtu t' e in piacere ) , a lui lase'io ec., co
8icch~ ricaschi la correzione precisamente sopra della parola tlimanclati.
eomunea tutti e tre i punti.

61 6~ Che non Ifli saran forti, Ne ec. imperciocch. non avrll in
risponderti veruna difficoltll, n~ motivo di vanagloria, come poteva aver
10 nel dichiararti quanto fosse di speranza Cornito.

63 Cia gli comporti, I' ajuti a portare un tale incarico.
64 Discente, participio del Latino verbo disco : is, adopera per di

scepolo - a dottor seconda, al maestro ubbidisce .
65 Lihente, di buona vogIia, altl'o participio del Latino verbo libel

- in quello ch' egli e sperto, in do che ha bene impnrato: coneli
zione necessaria aecio volentieri si presti al magistrale c.omando. In quel,
ch' eGIi e esperto leggono l' edizioni diverse dalla Nidobeatin3.

(a) Job. 7. (b) Ai- verbi prescrivere e terminare •

Tom.ll~ Ddd
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Perche la iua bonta si disasconda:
67 Speme, diss' io , .e uno attender certo

Della gloria futura, che produce
Grazia divina e precedente mert9:

70 Da molte stelle mi vien questa kice:
. Ma quei la distillo .Del mio cor pria

Che fiI sommo cantor del sommo duce.
73 Sperino in te, nell' alta Teodla

Dice, color che sanno '1 nome tuo:
E chi nol sa, 5' egli ha la Cede mia?

66 Perchh 1a sua bonta si disasconda, aflincM I. aua abilill Ii ma
Qifesti 81 maestro, e oe riporti lode.

67 68 69 Speme e uno altender ec. Definisce Dante Ia spennza col
le parole slesse del maestro delle sentenze cbe sono, Est spes certa ex
pectatio futurae beatitudinis, veniens ex Dei gratia, ee mtJritis prae
tedentibus, vel ipsam spem, quam natura p"aeit charitas, vel rem spe
ratam, idest beat~'tudinem aeternam (a) •

70 Da molte stelle mi ",ien ec. Risponde al terzo quesito, dichia
rando oode animato fosse a sperare; e steile appellar dee gli scrittori sa
cri , allusivamente alia sentenza del profeta DanielJo FultJebunt qui ad
justitiam erudiunt multos quasi stellae in perpetuas aeternitates (b).
'" II POSTIL. CUT. pero piu precisamente dice A multis doctoribus, qual
supra posuit in forma ste.llarum. N. E.

71 Distillo, il mcdesimo che imtillo J infUse.
72 Sommo cantor del sommo duce J il massimo cantatore delle 10m

di Dio J Davide.
73 74 Sperino in te ce. Costruzione. Sperino in to color, che SU1&-

o no 'I nom.e tuo J dice nell' alta sua Teodla J ne'suoi sublimi, misterio
mssimi canti in lode d'Iddio (c); e sono Ie parole del nono salroo Spe
rent in te qui noverunt nom.en tuum. L' OOizioni diyerse dalla Nidobea
tinlf in vece d' alta Teod'la leggono chi sua J e chi tua Teod'la. Nella
Nidobeatiua lezione peri>, oltre Ia maggior eleganza e concetto J scorgesi
.nche uniforroitil. all' epiteto d' altissimo dato dal poeta n08tro medeaimo
al canto d' Om~ro (d).

,5 Fede mia, la fede Cristiana; oode E chi nol 8a, s'egli ec. va
le quanto E·chi mai IJvendn la 'ede Cristiana non sa il nome di Dio ,
p.on 8a ch' egli c\ il padre delle misericordie 1

(II) Lib. 3 dist. 26. (b) C~p. 1'2. (c) T,.otl'ia, Ipiega anche iI Voeabo
brio della Crosea caRlo in lotk di Dio, e non ,kit. : come il Venturi a
questo 'passo De 10 aceula. Cd) IDferno I' 95.
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76 Tu mi slillasti con 10 stillar suo
Nella pislola poi 51, ch' io son pieno ~

Ed in altrni vostra pioggia ripluo.
'19 Mentr' io dicen, dentro al vivo seno

Di quello incendio tremolava un laml'0
Subito 'e spesso a guisa di haleno:

82 Indi spiro: l' amore, and' io avvampo
Ancor ,ver la virtu, che mi seguette
lotio la palma ed all' uscir del campo,

76 7' 78 Tu mi stillasti ec. Davide atillb prima in me, e lu di
poi lacopo stillasti con 10 stillar suo nell' epistola tua canoniea: percioc
cW quello, che vi scrivi , avesti da lui: sl che io IODO 81 pieno di qlle
ala atillamento, ch' io riplUo, cioo, ripiovo, in altrui vostra pioggia •
LA-BOIKO. Un paaao dell' epistola di s. Giacomo, insinuanle la speranza
in conformilll .110 stile Davidieo ,: pub, lra gIi altri, tiputarsi quello del
capo I. Beatu, 'l,ir qui saffert umtationem: quoniam cum prohatus fiuJ
rit accipiet coronanl 'Vitae, quam repromisit Deus diligentibus se. pu
10 molto coerente all' espresaioni del Reale profeta nel salmo I. Beatu$
lfJir, qui non abiit in cansilio impiOl'um ec. erit tamquam lis"um, quotl
plantatum est secus decursus aqflarum, quod fructum mum dabit in
tempore suo, e nel aRimo I 1 1. Beatus vir , qui timet Dominum ec. J!o..
tens in terra erit s~n ejus ec. Gloria, et divitiae in domo ejus, et
justitia ejus manet in saeculum saeculi. " Moho piu a proposilO pen\
il POllTIL. CAET. riporta in questo luogo porzione del 'V. 27 della IOprae
citata pislola di 8. Giacomo: Uhi, eioo, omne datum optimum, et omn.
donum perfectum desur,um. est ec. N. E.

79 80 81 Yiyo seno , cioo viTO interno, .ppell. il mezzo di queU' in
eendio , di quel lume, peroccb~ celavasi in eS80 l' anima del santo Apo
stolo - tremolava ec. in sigoifica'&ione d' applau80 a quanlo era aUle
riSPOllto .

62 Spiro, per parI/) , atteso cbe eono spirQre. eo! mandar tialo fuor
della bocca, formansi Ie parole. .

83 84 Yer 10. vi,·tiJ, verso della vinu della speranza - cM mi
seguette, segul (a), intin 10. palma ( 10. invece d' alia, aferesi), eel
all'uscir del campo. frno all. riportata palma dtl martirio, ed all' uacir
del mondano campo di battaglia, per mezzo della marte. "Toglie I.
cruda aferesi il COD. CU~. leggendosi piu speditament.e. Fino alia ",..
ma ec•

•

(a) Di leg/ullie. per ,ep vedi Ma,trofitli TeQria eePro'pctto clc' tJcrlJi
llaliani sotto il verbo lH!,uirc Dum. 5. .

Ddda
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85 Vuol ch' io respiri a te, che ti dilette
Di lei : ed emmi a grato che tu diche
Quello che la speranza ti promette •

88 Ed io: Ie nuove e Ie scriuure antiche
Pongono il segno, ed esso 10 m' addita ,
Dell' anime che Dio s' ha faue amiche.

91 Dice Is~la, che ciascuna vestita
Nella sua terra fia di doppia vesta,
E la sua terra e questa dolce vita.

94 E'1 tuo fratello assai vie piu digesta
La ) dove tratta delle bianche stole,
Questa rivelazion ci manifesta.

85 86 Ch'io respiri a te. come di IOpra adopro $pirar~ per p4rla
f't!. cosl .dopera qui respirare per riflO"lare - dilette e dieM. pel'
diletti e dieM, antitesi in grazia della rima.

88 89 90 Le nuovt! ee. Ie Scrittuwe saere del vecchio e nuovo Te
llan;tento - Pongono il segno ee.· Prefiggono i1 seguo, dove deve mi
rare Ia speranza delle aoime giuste. ch'~. I. gloria del Paradiso; ed easo
eegno. cioo questo Paradiso, dove ora roi trovo. ch' e il termine a cui
lIOn giunte I' anime prl'destinate da Dio alIa gloria, ch' io qni scorgo,
da se medesimo me 10 acldita. Cosi '1 Venturi. e cosi a un dipresso tut.
ti, quant' 05servo. gIi spositori . Piu volenlieri io pero. pe '1 segno delle
anime eha Dio s'1Ia fatte amielle inteodendo il termine prefisso (a) cia
Dio aile anime cbe 5i ha predestinllte. chiQserei essere il sensa. che Ie
4lcritture del \·ecchio e nuovo Testllmento, .ne' Iuogbi che il Poeta in Be

guito dirll, m:mifestino Ini il da Dio prefisso termine aIle anime prede-
.•tinate; e che il mPdcsimo termiue gli addib, gli si faccia conoacere.

d' essere l' obbietto che 1a speranza promelte. Le parole ed esso 10 m' ad
dita sono per interposizione collo<:ate in fine del verso 89 in vece <Ii
eollOCllfsi ne1 fine del go.

91 92 Dice Isala ee. In terra sua duplicia pos.idebunt: laetitia se!"
piterna erit eis: oosi dice lsaia al capo 61. doppia vesta intendi una
beatitudine soprabbondante d' ogni bene, ovvero Ia beatitudine dell' ani
ma. e del corpo. VENTURI. Quest' uhimo lenso t\ piu conforme alla Crase
del medesimo nostro poeta nel v. 127 del presente canto.

94 95 96 E 'I tuo fratello ee. ~ il tu.o fr.tello I. Giovanni aaaai

Ca) Deol vorabdftt 't!gno a .ignificazioDe di 'ermine pre~.,o vew'l V~a
hlario della Cru.ca art. .e&110 S. 11.
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97 E prima, presso 'I fin d' este parole,
Sperent in te di Bopra- Doi s,. udl ,
Ache risposel' tutte Ie- carole:

100 Poscia tra esse un lume si schta-rl
51, che, se'l Cancro. avesse un tal cristallo,
L' invemo avrebbe un mese d' un sol dl.

103 E, come surge, e va, ed entra in hallo
Vergine- lieta, sol per Carne onore
AlIa novizia e non per alclln faHo J

106 COSt viu' io 10 schiaralo splendore

meglio digerita- e acbiarita ce la propone nella 8ua Apocallae al cap. 1
diceodo Stantes ante thronum in compeetu AtpJi aTRict; stoZis albis ~ V81'1'

'I'oal.
91 a1. 100 E pri,.., pre6S0 'I fin ee. Cosl leggendo tutte I' edizioni ~

SIi Accademici della CruseR su I' amorita, di SOH dodici manoscritti contro
• pig. di alta; set.tanta da essi conaultati, hanno sceho di leggere E pri
ma.. e presso it fin , pareodo loro, dicono, clle abbraeei pi" . A me pe
rO sembra, all' opposto, che I' intrusione della particella e vi generi della
confusione e che senza di essa cammini facilissima.la sintassi E presso
al fin d' este parole, prima " r.ulJ ee. .. II COD. C.'S. conforme al Lan
dino e Vellutello legge E prima appresso at fin -d' esse parole. 11 COD.

CA-U. :lligge preS8O' a pOCO egu.almente E prima appresso it fin d' estB
parole; Onde ambedue escludono Ia particeUe e introdoua dei Signori Ac
eademici N. E. - Sperent in ttl, parole del DOno salmo sopra riferi
te - tUlle Ie em'Ole, tutte Ie aggirantesi eircolari schiere de' beati l

dette nel precedente canto v. 10. e segg. - Poseia tra esse ee. un 114
me, l' anima di s. Giovaani evangelista J vegnente an<:h' essa a Dante, co
me in appresso dirla .

101 Cancro, uno de' dodici segni, 0 sienQ- cOitellazioni , del zodiaco
. - un tal cristalLo, per un tal lueido corpo-.

10~ L' inverno avrebbe ec. Siccome d' inverno, per 10 spazio di quel
mese che dimora i] Sole nel Capricorno ( altro segno del zodiaco oppo
eto al Cancro ) lrVviene che , quando tramonta i1 Sole, spun~a ill orien
te il Cl\ncro-, e, qnando il Cancro tramonta, D88Ce il Sole, percioil Poe
1& , a dinotare che rispJendeva que] nuovo teno lume al par del Sole J

dice che, se UP tal lume fOS8e nel Cancro. avrebbe l' iuverno ~n meso
d' un sol dl, un mese ci~ di continuo giomo.

104 105 Sol per fame onore Alla novizia ee. non per vaghezza di
comparire • e d' esser vagheggieta J n08 per vauilla 0 Casto; ma solo per
face opore alia novella sposa , per cui si fa i1 festino. VEnUIII • Appa.
re dal v. III che 'Veniase I. Giovanni a festesgiare "Beatrice •
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Venire a' due, che si volgeano a mota;
Qual convenialli a1 loro ardente amore.

109 Misesi n nel canto e nella nota:
E la mia donna in lor tenne l' aspetto,
Pur come sposa tacita ed immota.

I 12 Questi e coIui, cbe giacque sopra'i petto
Del nostro Pellicano : e questi fue
D' in su Ia croce al grande uficio elello:

101 Yenire 4' clue. cluJ ec. ai due apoatoli Pietro e lacopo, che bal
lavaDo in giro. VENTURI •

108 Qual, per qualuflqu.e, in quella guisa appunto, come si conTe
niva. VENTURI.

109 Misesi n nel canto ftC. nal detto di .apra, che aUe cantate p-
role del salmo sperent. in t.e ec., risposer tut.tt: k CD.rOltJ, conaiegue che
aDche i due primi apostoli a Beatrice venuti cantaaaero. Or dunque 'g
giunge che v' eDtrO per teno s. Giovanni, cantando Ie medeaime parole,
e colla steS88 nota, cio~ colla ateas' aria.

110 In lor. L' autore della SeriB eli .AneJ.Joti nrunero II (4) Del ca
po 23 loela a questo verso il parere di chi pen.. ehe in lui debba Jeg
gersi, e Don in lor. Ma se non si prodUCODO testi in contrario, come
non si producono, n~ a me riesce eli rinvenirli, intenderemo che, aeh
beDe ai foase s. Giovanni aggiunto a quella daDza per ultimo, danzando
pero tutti e tre insieme quegli apostoli per far onore a Beatrice (6),
eonveniente COla era che Beatrice tenease I' oochio a tutti e tre. • n Po
STIL. CUT. giA mentovato a questo propoaito nella nola al..,. 33. Chio
sa molto bene in conferma del Floslro P. L. Fixe nspicie1N.at isItU Ires J

quia tota fides nostra in illis trihus ..,irtuti!Jus •
I 12 1 13 1 14 Qut"sti ( ioteDdi nler quaoto il venuto ultimtJmtmtJJ )

~ colui, eM CC. Iovece di espre..mente dire ch' era •. Giovanni, ae
cenDalo commemorando il ripoaare ch' esso fece sopra il pelto di Ges1\
Cristo nell' ultima cena (c), apJ!ellando GeSD. Cri.to pellicano; perocch~,
come scrivesi , ('he I' uccello pellicano pullos .. serpenttl occisos. lateri
!Jus rostro perforatis suo sanGUine excitat (d), belle a GesU Cristo, che
col proprio sangue risuscito noi a ."ita eterna, II nome di ptJllicano Ii
eonvieoe ; e noo solo Dante, rna altri scrittOl'i sacri ."e 10 appropriaDO
- e qUi'sti file D'in su .la croce ec. fa da GeSD. Crilto daote in III
la croce eletto al grande ufficio, ci~ d' esaer egli figlio a Maria Versi
ne in luogo di Gesu Cristo medeaimo (e). Di su la croce. leggono l' edi-

(a) Stampati in Verona nel 1786. (b) Tanto raccoglie.i confront.ndo i
versi 104 e 105. col yer.o 111. Cc) Joan. 13. (d) Ge,lier. Jib. 1 de .1Ii
bu.. (e) Joan. 19'
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115 La donna mia cosl ': ne peri> pine
Mosse la vista sua di stare altenta
Poscia che prima aile parole sue.

118 Quale e eolui, ebe adoccbia e s' argomenta
Di veder eclissar-lo Sole un poco,
Cbe, per veder , non vedente diventa;

121 Tal mi fee'io a quell' ultimo fuoco,
Menlrecbe detto fu: perche t' abbagli'
Per veder cosa che qui non ha loco?

12/.. In terra e terra il mio corpo, e saragli
Tanto con gli altri',' cbe 'I numero nostro
Con l' eterno proposito s' agguagli •

:aioni diverse daIla Nidobeatina. D'in su pero, e Don .di su. .dopera
anche it Boccaccio in bisogno simile, dicendo D' in sulla proda a 91U:1
Ii. eM sopra il legno d'Ifigenla erano • forte gridO ee. (a).

115 1 16 1 1'J -Ne pera pihe ee. Premesao che la parucella di in que-,
sto terzetto ata per a (b), e che gli avverbj {rima e poseia equivaIgo
no alle proposizioni avanti e dopo (c), ecco i sensa: n~ pero dopo co
tali parole mossc Beatrice ( intendi come fee'io ) l' occhio suo 8 ri~a
re phi attentamente di queUo facease avanu: sapendo ella cioo di certo
quello th'io non sapeva, ed aveva des~derio di sapere, se s. Giovanni
fosse colauti in anima ed in corpo; come pareechi sacri spositori argomen
tanG da cio che disse di lui Gesti Cristo sic eum vola manere donee 61e
niam (tl). Piue in vece di pill, paragoge, non tanto in grazia della ri
ma, quanto per cagione dell' accento mal volenti~ri dagli antiehi Toacani
pronunziato sopra dell' ultima sillaba .

118 119 Qual' e eolui ee. qual' e colui cbe, per efl'emeridi sapendo
dovere il Sole sofl'rire parziale eeclissc, affissa in quello 10 sguardo per
vedernelo ecclissare.

121 Tal mi fee'io ee. tale abbarbagliamento eli vista soffers'io per
troppo curiosameote aflissarla in quell' ultimo lume.

l:n M~ntrer:l,p,,'6nch~, 6no a tanto che. VOLPI •

123 Cosa ehe qui non /,a loco, cio che qUl non ~.

124 uS 126 Saragli ( vale quauto sara1J1Ji) (e), sar~ ivi, in ter
ra eon gli ale,.i corpi tanto, 6no a tanto, che il numero di noi eleui

(Ill Vedi Cinooio Partie. 946. (") Vedi 10 .leSio Cinonio Partie. So ~.
(e) Vedi'J Vorabolll'io dell~ Crusca agH articoli prima e poi. Cd) Joan. lU.
(e) J)ella pUliceUa ,U a) aebso di W od ivi, yedi CinoniG Partie. 118 2.
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127 Con Ie due stole nel beato chiostro
Son Ie dne luei sole che saUro:
E questo apporterai nel mondo vostro.

130 A questa voce I'infiammato giro
Si quieta conesso il dolce mischio,
Che si faeea del suon nel trino spiro

133 8}, come, per cessar fatica 0 rischio,
Gli remi pl'ia nell' aequa ripercossi
Tutti si posan at sonar d' un £ischio.

136 . Ahi quanto nella mente mi commossi,
Quando mi volsi per veder Beatrice,
Per non poter vederla, ben ch' io fossi

Presso di lei e nel mondo felice!

cresciuto sia a quel segno che ha Iddio ab eterno stabilito; doe fino
all' universale Giudizio, quando ciascuno Ripigliert! sua carne e sua fi

-gura.
127 128 Con Ie due stole. Secondo la frase dell' Ecclesiastico, cbe,

del premio parlaftdo che dara Dio al giusto, dice stoia gloriae yestiet il
lurn cap. 15, llppelJa il Poeta dll.e stole, eioe due vesti , Ie due gIorifica
ziooi, dell' anima e del corpo, che atlua]mente in Paradiso godono Geri.
Cristo e Maria Vergine, e dopo la risurrezione godranDO tutti gli eletti
- Son Ie due Iud sole che sallro, Ie due luci di Gesu Cristo e di
Maria Vergine cbe, te veggente, salirono tanto in alto, ehe piO. DOB Ie
vedesti. Paradiso XXIII 86 e 120.

129 Nel mondo vostro, nel mondo cbe ,'oi mortaH abitate.
I:iO 131 132 L'infiammtlto giro ee. l' aggirarsi di queUe tre fiamme

col meseolamento, che al -girare facevasi, del soon nel trino sl'iro, nel
tripliee eanto, ('he da esse fiamme tl6eiva , si quieta, l'esso. Della parti
cella COllt':sso pe '1 semplice con vedi '1 Vocabo]ario della Crusea.

133 Cessar, per ischiyare. VOLPI. - risehio, di rompere a qual
cbe scoglio. VENTURI.

135 Si posan- ee. si fermano a un tempo medesimo a un fischio del
comito, 0 del piloto . VENTU1I.I .

133 Pe,. 7'00 poter vederla, a ~8gione uella 'Vista rimasla lui abbarba
gliata nel mirar s. Giovanni; come it medesimo .apostolo Del segnente caD;"
to dil'hiarer.a.. E dee con cio voler Dante signi6care tanla essere ]a subli
mita della dottrina scrittaci dal a:lD\o evangelista, coo la Beatrice teola
Fa "i si smarrisce.

Fine del. canto y~n~esimoquin.to.
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401
CANTO XXVI.

---
ARGOMENTO

In queRo ca7l.tt? san Giovanni Evangelista 10 esamina della carita. Eli
poi Adamo racconta a Dame il tempo della sua felicita I ed infi

licitt1 .

1

4

7

Mentrl io dubbiava per 10 viso spento,
Della fulgida fiamma, che 10 spense,
Usci un spiro che mi fece attento,

Dicendo: intanto che tu ti risense
Della vista, che hai i~ me consunta,
Ben' e, che ragionando la compense.

Comincia dunque e dl, ove s' appunta
L' anima tua, e fa ragion che sia
La vista in te smarrita e non defunta:

1 :l 3 Mentr' io duhhiava p~ 10 viso spento: rnentre, per la vista
abbarbagliata non vedendo Beatrice. me ne stava dubbioso e sospeso. .
Tuttc Ie modeme edizioni segnano una virgola dopo dubbiava, e niente
segnano in fondo del verso. A me sembra giusto di seguire aleune an
tiehe edizioni (a). che dopo duhbiava non pongono alcnn segno, rna
sibbene segno di partizione pongono in fondo del verso --:.... Della ( per
dalla ) (h) fulgida fiamma, che ec. daUa fiamma nascondente s. Gio
vanni - spiro per voce. come nel precedente canto fu adoprato spi
rare per parlare (c).

4 Risense ( per risensi antitesi 'n grazia dena rima) da risensal'e,
ripigliare il perduto senso • qui per ripigliare la vista, rimasa abbarba
gHata mirando in s. Giovanni.

6 Ben' e che ragionando ec. ben' ~ che compensi I'impotenza di ve
dere col ragionare. Compense per compensi altra antitesi.

7 8 9 Ove s' appunta L' anima tua, ache si addirizza , a che mira
l' anima tua - fa ragion, fa couto, persuaditi pure _. smarrita ,
e non defunta • vale quanto sospesa, e non distrutta . Appartiene quest.'

Ca) Vedi tra I' ahre I' edizioni Venele 1568 e 1518. (lJ) Cinonio Part.
81 12. (c) Verse 82.

Tom III. E e e
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10 Perehe la donna, che per questa dia
Region ti conduce, ba nella sguardo
La virtu eh' ebbe la man d' Anania.

13 10 dissi: al suo piacere e tosto e tardo
Vegna rimedio agli occhi, che fur porte
Quand' ella entro col fuoco, ond'io sempr' ardo •

16 La hen, che fa contenta questa corte,
Alfa ed omega e di quanta scrittura
Mi legge amore 0 lievemente, 0 forte.

~ssicurazionea fare che Dante. deposto ogni timore, .Ii applicasse tutto a
rispondere alla dimanda. .

10 La donna, Beatrice - dia , risplendente _ Vedi la nota Catta a
quest' aggettivo medesimo Paradiso XIV 34.

n La virtu t:h' ehhe ec. la yirt.... .cb'ebbe la mano di Anania di ren
dcre la yista al miracolosamente acciecato s. Paolo (a).

13 E tosto e tardo. yale qui ]0 BtessO che 0 tosto. 0 tardo.
14 15 Che fur porte Quand' ella ee. che servirono a lei di porta?

per cui entro call' amorolo fuoco, da cui tutt' ora mi sento avvampare.
VENTURI. Trovommi amor ( nota a questa proposito il Danie))o detto
pur dal Petrarca ) del tutto disarmato , Et aperta la via pe'l' IJli oechi
al core (b) . .. Nel fuoco is vece di col [uoco legge nel v. 15 il COD.
CAET. N. E.

•6 I'] .8 La ben. cke fa ee. Iddio - A/fa ed omega ~ ee. Se
condo Ia chiosa del Landino, Vellotello, e DaQ.iello ( quella del Ventu
ri non Is .capisco ) • Alfa ed omega .diquanta .serittura e Mi legge
amore 0 lieveme'lte, 0 forte. vale quaQ.to e il principia, e il fine di.
'1uanti pa.fSidella scrittura sacra m' insegnano, 0 apertamente. 0 sol.
to qualch' ombra e fifP,ra. I' amor di Dio . A questo modo pera, oltre
ebe accennerebbe Dante essere Ie medesime JlcrittlJre sacre queUe che ad
amRr Dio 10 jndiriz~Rssero, e renderebbe perdo 'inutile Ja Beconda ioterro-

..Jazione. cb' ~ 8. Giovanni per f.,re. Chi ilrizzo I' areo .tUfJ a tal hers4
t;liQ (c), -verrebbe eziandio a dire pilJttosto .. s. Giovanni dove s'iz",mll
ti la scrittura .sacra. cbe dove s' a,rmunti l' anima sua. Per questi mo
livi aembrami pig espedieote d' intendere, ~he La ben, che fa cOlltell
ta questa corte, Alfa ell omeGa e ili IJKant4 seriUura Mi le;ge amo
TS, 0 liellemente, 0 forte diea 6glJrat:lIlleote. in vece di dire ["':I.io e il
principio e il fine ( come 500.0 Ie Jettere a~fa ed omega del G:"eco a1
Jabeto ) di I/uanto .lcrive 4mare in. me, ili quanti impulsi • lelJlIieri (I

,.., Act. 9- (II) Son. 3. (c) Ven. 26.
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19 Quella medesma voce, ehe paura
Tolta m' avea del subito abbarbaglio,
Di ragionare aneor mi mise in cura;

~2 E disse:. certo a piu angusto vaglio
Ti conviene sehiarar: dieer convienti
Chi drizzo I' area tuo a tal hersaglio.

25 Ed io: per filosofici argomenti;
E per autorita che quinei seende ,
Cotale amor convien che'n me s' imprenti :

forti, elso mi dtl. Che poi sia Dio il principio e i1 fine degli amorost
impulsi, ne 10 dichiara Dante medesimo nel Purgatorio per bocca di Mar
co Lombardo. in que'versi l' origine della nostr' anima divinamente 100-
canti. .

ESCB di mana a lui , che la vaghegsia ,. .
L' anima semplicetta, che sa nulla:

Salvo che, mossa da lieto fatr.ore ,
Yolentier torna a cio che la trastul/a. (a)

19 Quella medesima voce, che ec. la medesima voce, In vece del
medesimo s. Giollanni.

21 Mi mise in cura, mi mise in attenzione.
22 23 24 .4'piu angusto v4fjlio Ti con'Viene schiarar. Traslazione

dallo schiararsi , imbiancarsi , la farina di phi, quanto da vaglio 0 stac
cio (h) di pili angusti fori ella esce: e vuole io aostaoza dire Conviene
che ti dichiari di piu - dicer, per dire adoprarooo altri buoni an
tichi aoche in prosa (c) - Chi drino I' area ec. Torcendo noi verso
Ie creature quell' amoroso Cuoco che c'infuse Dio perche amassimo lui.
ed essendo percio mestieri di chi ce 10 raddrizzi, cerca s. Giovanni a
Daote chi elirizzasse il di lui amore verso Dio. Torcerai I' amor nostro
da Dio, ed esser bisogno eli chi ve 10 raddrizzi, insegna il medesimo
oostro poela ne1 prealJegato sedicesimo canto del Purgatorio.

Di picciol hene in pria senle sapore ;
Quivi s' inganna , e dietro ad esso corre,
Se GUida 0 fren non torce 'I ·suo amore (ll)

25 26 21 Per filosofici BC. Conviene che uo .atal amore, verso Dio,
s' impronti. 5' imprima, s' ecciti , in me per filosofici argomenti , per oa-

(a) PargaIorio XVI 8~. e argg. (b) Staccio 'p~zie di lIQgUo fine, iosegna
il VoeaboJario della Clusea. (c) Vedi Jo sleno Voeabolario. (d) Verso 9 1

e .en.
Ee e 2
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28 Che 'I bene, in quanto ben, come s' intende ,
Cosi aecende amore, e tanto Maggio
Quanto piil di bontade in se comprende.

31 Dunque all' essenza, ov' e tanto vantaggio,
Che ciaseun ben, che ruor di lei si truova,
Altro non e'che di suo lume un raggio,

34 Piil ehe in altra convien che si muova
La mente, amando, di ciascun che cerne
Lo vero in che si fonda questa pruova.

37 Tal vero allo 'ntelletto mio discerne
Colui che mi dimostra il primo amore

turale raziociDio. E per aulorita CM quinci scende, c~ per celeste di-
viDa rivelazioDe . '

28 29 30 Che 'I bene ec. EDtrando Delle particolaritA del come per
Ie dette due vie, di ragione, e di autorita, raddrizzisi I' amor nostro a
tcndere debitamente in Dio incomiDcia dal premettere; cbe il bene inte
so da noi in quanto bene (eire non con istortura appreso diversamente
da quello ch' egli ~ ) fassi amare, e cbe quanta piu di bonta l'iDteso be
ne comprcDde, tanto mag{{io, maggior (a) amore cecita in noi ... 11 COD.
CUT. riferendo piuttosto all' accrescimenlo di e~o heae cbe del provenien
te amore legge nel V. 29. e tanto 6 maggio N. E.

31 al 36 Dunque all' essenza ec. Pone in questi due terzetti la call
seguenza, ehe dana detta premessa deducesi, ed ~. che trovandosi nella
divina essenza immenso vantaggio sopra delle altre tutte, Ie quali non so
no cbe un raggio del lume di quella, percie> la mente di ciaseun. che
cerne. vede. eonosce. 10 vt>ro in eM si fonda. questa pruolla ( inten
do, Is veritk suddetta. dell'immenso vantaggio. cne ba I' essenza divina
sopra di tulle Ie altre ) conviene ebe amando Ii muova phi verso deJJ.
medesima divina essenza, cbe in altra. che verso (b) d' altra qualun
que. Piu. ehe in altro leggono I' edizioni diverse dalla Nidobeatina . Ma,
oltre cbe istessamente della Nidobealina leggono parecehi manoscritti ve
duti dagli Accademici della Crusea e tutti queJIi della biblioteca Corsini.
confrontasi a/tra meglio colla nominata e.slenza divina; .e, cie> ch' ~ pili,
toglie quella eonfusione cbe prodace qui alt.ro dopo altro nel 'prececlen
te verso.

3, 38 39 Tal vera. la veritil detta, della bonta di Dio lonte d' ogni

(0) Della voce maggio per maggiore vedi cib cb'~ delto Inferno XUI 84.
Paradiso VI 120. XIV 91. ec. (b) Della particella III per wrlO vedi CiDOnK»
P41'lic. 138 12.



CANTO XXVI.

Di tutte Ie sHstanze sempilerne .

40 5

bontA. e di tutte Ie altre bontl infinitamente mag giore - aUo 'ntel- /
letto mio discerne. cosi Iegge III Nidobcatina • e. inteso che discerne \'8

glia quanto mostra, d,'mostra ,fa conoscere (a), Don rimane alcuna dif
ficolta : ove ammettendosi 1ft Iezione a tutte l' altre edizioni comnne aUo
'ntelletto mio sterne, 0 scerne (b). saremmo necessitati per I'interezza
del verso a Care il pronome mio in mezzo al verso valer due sillabe , co
18 che Dante, qu:mto io 80, non fa mai - Col"i, che mi dimostra
il primo amore Di tlltle ec. Qul gli espositori parte saltano via, e par
te chiosando mostransi d' intendimento , che il primo amore di tulte Ie
sustanze sempiterne nglia quanto l' oggetto principalmenle amato Ja{;li
Angeli, e Jalle animt'l umane. Anche circa il soggetto ioteso dal Poe
ta per colui, chi pretende Aristotele, e chi s' Dionisio Areopagita.

II Vt'nturi , per eseludere 8. Dionisio ed ammettere Aristotele, fa
osservare che, citando Dante prima' un autore gentile, e seguitando poi
colI' autorit?l sacra, viene insistendo nella propostll partizione PBr filosofi
ci argol1Lmti , E per autorita, che quinci scende .

Per escludere s. Dionisio pub alIa ragione del Venturi aggiunger
.sene un' altra, che, nOD potendo s. Dionisio essere che daUa parte dell'
IJutorita, malamente darebbesi agli scritti di lui. anterior Iuogo a quello
dell' Esodo , per cui eita Dante in seguito Mois~, ed a quello del Vangeto
per cui eita il col1ocutore suo s. Giovanni. Ma per poi farne riceve
re Aristotele bramerei che recato ci fosse in prova qualcbe di lui para
grafo a cib conf.'lcente; 10 che non veggo essersi fatto, ne dal Venturi ,
n~ da veruno di colora che qul Aristotele pretendono iotes/). Anzi, che
tutti in aria favellassero, mi fa temere Ia chiola, del ~niello, imperoc
cht\, l' unico che imprende a divisarne dove cw Aristotele insegni, nel
buono .poi laseiad con dei soli puntini: Per Aristotele ( dice ) sommo
filosofo 10 prova ; il quale Aristotele nel libro. . . . . . 01Jt1 par/~ del
primo amore di tulle I' eterne sostanze: e coal termiDa Ia chiosa.

10 per me Ildun1ue, scrivendo Platone Ex his omnibus perspicuum
esse aio, amorem Deorum omnium antiquissimurn, augu.ftiuimumque
esse (c), direi che, intendendo Dante seritto eio da Platone aJlegorica
'meDte, ad insilluare Ilio essere fonte d' ogni bonta ( ch' e quel vero di
cui "iene lui da s. Giovanni l'ichieato l' insegnatore ), e che, accennan
do per colui j} medesimo Ph,tone, in vece Ji dire 'mi dimostra essere
'amore il primo di tutti Ii Dei, dica rni dimOJtra il primo amf)re, amo
re il primo, di tutte Ie aU.ftanze sempiterne . .. II POST. del COD. CUT.
che ,,' intende Aristotele chiosa: Arislotilea qui dicit concludendo EllOO

liNUS EST PltlNCEPS N. E.

(II) Scern~re, 10 slesso che tliscernere " al senso di moslrQre e far cono
.cere, adopera it medesimo poeta Destro Purgatorip XUI 115. QIIf!sli , cla'io
Ii scuno col dilo. (h) Coil tegge iI LandinG. in yece di "~rIIe. in quelto,
'. nei ". 40 e 43. (c) Su 91 principio quali del lue OcHIllitJio. 'l'raduzione del
t)crrane.
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40 Scernel la voce del verace autore,
Che dice a Moise, di se parlanuo,
10 ti faro vedere ogni valore .

43 Scernilmi tu ancora", incominciando
L' allo preconio" che grida I' arcana
Di quI. laggiu sovra ad ogni alLro bando.

40 ScerneL. Essenno un medesimo verbo scernere e diseernue (CODlI!
10 sono stendere e distendere, stru{;{fere e distrUGgere ee. ) dopo ammes
so di sopra, per la "edum necessita discerne in luogo di sterne, richiede
la 6gura di ripetizioue 1 che in questo e nel verso 43 leggasi col Landi
no seernel e seemilmi.. e non collacomunc delle edizioni sternel "e ster
nilmi; e lascisi del verbo sternere , 1iguratamente adoprato per dichiara
TB , il solo esempio del Parad. XI 24. importato dalla uecessita de~a ri
rna. Scernel , adunqtte, me 10 mostra, me 10 fa conoscere (a) - La vo
ce del verace autore 1 la parola d' Iddio medesimo, il soloautore che non
puo iogannare; ne essere ingaD1lato.

41 42 Che dice ce. il quale Iddio, di Ie parlando, dice a Moise,
10 ti faroyedere ogni valore, io ti mostrerO in me l' unione d' ogni
pregio. Di questo senso dee Dante intendere essere le parole dette da Dio
a Moise Ego ostendam omne bonum tibi (b).

43 44 45 Seernilm; tu ancora , tu pure 0 Giovanni cotal vero mi
scerni, mi mostri (c) - incomineiando l' alto .preeonio ee. Concepisce
i1 vangelo qual bando, doe qual edino divinoagli uomini "intimato , e
daBa voce Latina praeco , che banditore signi6eD, adopera preeonio qual
sinonimo di banda asigni6care il vangelo. Con tali preveoiioni favel
lando, in vece didire ineominciando l' alto, il sublime tuo vangclo,
che piu d' ogn' altro vangelo ci grida, d pubblica, laggiu l' arcano di
quI ( il celeste ineffabile arcano della generazione del divin Verba ) , di
ce incominciando l' alto "reoonio che sovra ad ogni altrobando, ci
grida laggiii. I' arcano di quI. Non essendo pero la generazioue del di"ja
Verbo quella che ci dimostri essere Iddio fonle d' ogni bene ( ch' ~ il ve
ro, di eui qui parlasi )", rna piuttosto il predicare Jvi s. Giovanni il me
desimo Verba crealore di tutte leeose, e pieno di grau:l e di "erill,
questo direi dal pueta nostro essere "atteso; e cbe Ia generazione del divja
Verba non tocchi che per ioCidenza- Sovra ad ogni altrobando
legge la Nidobeatina con tutti i rnanoscritti della biblioteca Corsini, e
con l'ediuone di Foliguo t472e se non malamente l' altre edizioni leggo
no sovra ad ogni alto bando. .. Supra omnem tubam doctorum chiosa
benissimo il POSTIL. CUT. che intende anch' egli del Vanselo di s. Gio
vanni: In principioerat Yerbum ec. N. E.

(Il) Del verbo Icerllere a1 .-enso di mo"rar~ ~ e di far eonolure egi3 del
lo .otto la nota al II. 31. (6) E J.:odi, 33. (c) Vedi Is nola al II. 40.
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46 Ed io udii : per intelletto umano,
E per autoritade a lui concorde,
De' tuoi amori a Dio guarda'} sovrano.

49 Ma dl ancor se tn senti altre corde
Tirarti verso lui sl, che tll suo ne
Con quanti denti questo amor ti morde.

5~ Non fu latente la santa intenzione
Dell' aguglia di Cristo, Jinzi ro' accorsi
Ove menar volea mia professione:

55 Pero ricominciai : tutti quei morsi ,
Che posson far 10 cuor volgere a Dio,

.. Valga qui una volta sola a dire che il COD. CUT. Jegge insiem
eolla comune sterne nel 'IJ. 37, sternel nel v. 40, Sternilmi nel v. 43;
aul qual vocabolo Jlonentrando Roi in disputa gramrna.ticale, crediamo di
non illCl'odurre novila, e ci uniformiamo alIa Nidobeatina. N. E.

46 47 48 Ed io lJdii, intendi, rispondermisi - per intelletto
UlfttulO. E per autoritade ec. EllillicQ parlare ~ qnesto l e dee intender
si come se (osse in vece estesamente detto, arJunqllo per nhhligo di na
tural ragione, e di autorita divina aUa ragione concorde, guarda, ri
serba. a Dio il sovrano. il principale , de'tuoi amori: ama Iddio sopra
d' ogni altra cosa .

50 Yerso lui, verso it medesimo Dio - mone, 8ntitesi in grazia
della rima per ,,,oni, che vale lJul IJuanto dichi, facei con suono dt'
parole rnanife.rtQ,

51 Con 9uanti denti ec. quanti motivi ha )' atll0re che 1'infiamma .
VOLPI. Aspra m.etafora ( critica il Vtlnturi ) per un soggetto dt' tanta
,oavita. Non sono pero a ben ri8etf.ervi, meno aspre Ie comuni IQetafo.
re • -con cui dicesi amore ahhruciare, ardere, fcrirc, impiagare ec. e.
Ie i1 Dome d' amore raddoleisce queste abbondevolmente, PUQ 10 stesso
nome raddoldre quella bastantemeote.

52 53 54 Non fu ec. Non $010 non m,i Cu late1}.te ~ naSC080. ed oscu
ro, ci6 che da me .con quel nuovo parJare chiedeva l' a;j{l4glia, l' aquila,
ai Cristo. il discepolo di Cristo Giovanni ( inteso da sacriinterpreti (a)
aimboleggiato in quell' animaJe siinile all' aquila, ch' egli medesimo scrive
nell' Apoealisse (h) di avere nella SU.ll estasi veduto ) , mil intesi anzi per
quali capi voJeva egli cbe fa professiooe d. tile incom,iociata si esteodesse.

55 Morsi per istimoli , punsoli , rimorsi •

(4) ~'1uiliJ ;P'II lI,t Joannll' ",W,miuna praet1i6a'or. S. !gl)stiao tract. in
Jail". 35. (b) Ca,. '0
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Alia mia caritate son concorsi:
58 Che l' essere del mondo, e l' esser mio,

La morte, ch' el sostenne perch'io viva,
E quel, che spera ogni fedel com' io ,

6 I Con la predetta conoscenza viva,
Tratto m' hanno del mar d~ll' aDlor torto,
E del diritto m' han posto lilla riva.

64 Le frondi , onde s' infronda tutto l' orto
Dell' ortolano eterno, am' io cotanto
Quanto da lui a lor di hene e porto.

.67 81, com' io tacqui, un dolcissimo canto
Risono per 10 cielo, e Ia mia donna
Dicea con gli altri : Santo, Santo, Santo.

57 Alia mia caritate son concorsi , hanno cooperato a trarmi ad 8Dlllr'

Dio.
58 Che, vale imperocche (a) - I' essere del mondo , e I'esser mio r

l' a,"er Iddio dato l' essere al mondo, e l' aver dato l' essere a me 0

59 La marte, ch' el ( il gill nominato Dio ) sostenne, perch'io vi-
va , affiche io viva etemameute 0 '

60 E quel, che ec. e '1 preparato Paradiso, che siccome io, cosi ogni
fedele spera 0

61 COT& la predetta conoscenza viva; quesd henefizj, parte gU.. con
feritimi, e parte preparatimi, uuiti alia predetta viva conoscenza, som
ministratami dalla ragione, e dall' antoria, che Dio t\ fonte d' ogni
bene 0

63 Dal mar dell' amor torto, cIal teIJli>«lstoso mare del folle traviante
amore delle terrene case 0

63 E del diritto eco e mi hanno condono allo stabile lito del retto
amor divino 0

64 La frondi, onde eco cosi metaforicamente, in vece di dire, Ie
creature" clze 'I mondo tutto adornano 0 ,Le fronde, onde, COli cacofo
nia, leggono l' edizioni diverse dalla Nidohentina .

65 66 Ortolano eterno, per l' eterno creatore, conservatore, e prov
veditore del mondo - am'io cotanto, Quanto ec. amo io a miSIU'a

del bene, della perfezione, che loro porge, comunicn, Iddio; ell' e co
me a dire, amo in lora la perfezione, I' opera d' .lddio .

67 68 69 Un dolcissimo canto, intendi, dalle parole Sanctus, San-

(a) Vedi 'I Vocabolario della Crusea IOltO eke anerbio S. 15.
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E, come al lume acuto si disonna,
Per 10 spirto visivo che rIcorre
AlIo splendor che va di gonna in gonna,

E 10 8vegliato cio che vede abborre,
81 nescia e la subita vigilia,
Fin che la stimativa nol soccorre,

COS! degli occhi miei ogni quisquilia
Fugo Beatrice col raggio de' suoi ,
Che rifulgeva piu di mille milia:

Onde me' che dinanzi vidi poi,
- E quasi stupefatto dimandai

ctus, Sanetus, che riferisce s. Giovanni nell' ApocaIisse (a) cantate a Dio
dai quattro misterioai animaIi: e perQ siegue, e La mia donna, Beatri
ce, Dicea con {;li altri : Santo , Santo Santo.

~o Lume acuto, forte, grande - si disonna ( impersonalmente
delto, come si pian{;e, si ride ee. ) vale si disturba, si rompe il
sonno.

71 7'A Per 10 spirto visivo ee. per la virtl\ visiva , che si commove
e rivolge allo splendore - che va di {;onna in {;onna, che attraversa
Ie membrane den' occhio. Come gli scrittori, in vece di appellare cotali
membrane col nome generieo di vesti dell' ocehio , Ie banno appellate
toniehe, tunicae oeulorum (b), cosl arbitra Dante giudiziosamente, in
grazia della rima, di appellarle (;onne, altra IIpezie di veste.

73 Cia ehe vede abborre, imperoccM al primo aprire degli occhi f

altro non fanno gli obbietti di gran luce che abbarbagliarne 18 vista .
74 S1 neseia e la subita vigilia, talmente priva di discernimento ri

mane la subita veglia. L' aggetti"o nescio prendelo dol Latino; e ad
ugual senso adoperalo anche il Boccaccio Del Filocolo (c) . L'edizioni di
verse dalla Nidobeatina leggono in vece malamente S1 llescia e la sua su
bita vi{;ilia .

75 Fin che la stimativa Be. fin cbe, avvezzatisi gli occhi al lume,
PUQ la mente far uso, della virtl\ sua stimativa, giudiciaria.

76 O{;ni qui.~quilia, doe cispa, immondizia . E voce Latina. VOLPI.

77 78 Col rat;gio de' suoi, Che Be. col raggiare degli occhi suoi, che
mandava 10 splcndore 10Dtano pi·it di mille milia.

79 Me' per mcglio apocope molto adopratadagli autori di lingua (tl).

(a) Cap. 4. (b) Vedi, ll":l gli ahl'i , Plinio Hist. nat. lib. 11. cap. 31.
ee) Lib. 4. Dum. 21. (d) Vedi 'I- Vocabolario della Crusca.

Tom. III. F ff
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D' un quarto lume eh'io vidi con nOi.
82 E la mia donna: dentro da que'rai

Vagheggia il suo lattor l' anima prima,
Che la prima virtu ereasse mai.

85 Come la fronda , che fiette 1a cima
Nel transito del vento, e poi si leva
Per la propria virtu ehe la sublirna;

88 Fee' io in tanto quanto ella diceva,
Stupendo, e poi mi rifece sicuro
Un dislo di parlare ond' io ardeva:

9 I E corninciai: 0 porno, ehe maturo
Solo prodotto fosti, 0 padre antico.

81 Un quarto lume. cioo aggiuntosi ai tre lumi di Piero, Giacomo,
e Giovanni. • Tra noi in vece di con noi leggono il Cop. CUT. e quel
10 del Signor Poggiali : questa pero non ~ cosa da intratteneivisi N. E.

83 Da que'rai: cosi la Nidobeatina toglie que'vicini ei ai, ch' am
mettono tutte I' altre edizioni leggendo da quei rai.

83 84 Yagheifl1ia, lietamente contempla il suo fattor , Iddio, I' ani
ma prilTUJ, I'anima pili antica, che mai , in alcun tempo, crclJsse Ia.
prilTUJ virtu; Iddio : l' anima cioo di Adamo.

85 Fiene, piega , dal Latino jlectere , onde tutti· hanno preso jlessi
'hile ,jlessione ec.

87 SuhlilTUJ , innalza.
88 In tanto quanto legge la Nidoheatina qui e nel IV di questa me

desima cantica Y. 110 in vece d' in tanto in quanto, che Ieggono tutte
l' altre edizioni. Adoperandosi per«> s1 I' uno chc l' altro ad ugual signi6
cato (a), ch' ~ qui di mentre, riesce l'in tanto quanto alia lindura del
'Verso pili confac:evole.

89 90 Stupendo, vale quanto la yoce dallo stupore e timideu4 sop
primendomisi; e per«> siegue e poi mi rifece sicuro ec., poscia fecemi
sicuro, ardito·, un deslo di parlare, che fortemente stimolavami.

91 92 0 pomo, che ec. Essendo uguali gli uomini ai fruui nel pro
dursi immaturi, e nel msturarsi poscia col tempo, metaforicamente per
cia, essendo Adamo8tato da Dio prodol1o in eta matura, appella lui il
.alo fruuo che maturo prodolto fosse. N~ alla voce solo osta che Eva
pure prodolta roue matura, ed alia generazione aUa, imperoccM potA il

Co) Vedi Cinon. Partie. 140 6 e 7.
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A cui ciascuna sposa e figlia e nuro,
94 Divoto, quanto' posso, a te supplleo,

Perche mi parli: tu vew mia vogIia;
E , per udirti tosto, non Ia dieo.

97 Tal volta un animal coverto broglia
Si, che l' affelto convien che si paja,
Per 10 seguir che face a lui la 'nvoglia ;

100 E similmente l' anima primaia
lVIi Cacea trasparer per la coverta,
Quant' ella a compiaeermi venia gaia.

103 Indi spiro: senz' essermi profferta

Poeta ad imitaziooe delle scritture sacre (a) in Adamo iotendere .nche Eva.
93 A cui ciaseuna sposa ee. DaIl' ell8ere noi tutti figliuoli d' Adamo

viene ciascuna sposa ad essere aoche ouora, ci~ sposa di un figliuolo eli
Adamo Nuro per nuora, dal Latino nurus, in grazia della rima.

94 Suppllco, colla seconda sillaha lunga, diastole in grazia della rima.
96 Per udirti tosto • per non perder tempo in dirti cia. che gil ta

",edi, conosci.
97 al 10:1 Tal vo(ta ee. Ad esprimere che l' anima di Adamo ( det

ta primaia perdu'! la prima, che Iddio creas8e) gli mostro il geoio di
compiacerlo per 10· stesso mezzo, gill dalle altre beate anime praticato (b),
di far phi rispleodeote illume io cui si oascoodeva, reea la similitudi
De di un animale coperto con uo paono , che brogliando, agitandosi , fa
per l' inv~lia per la copertura, conoscere cio che brama. Un cane
esempigrazia cosl per trastullo coperto, fa per la copertura conoscere la
hrama di accostarsi se si chiama, 0 di fuggil'c 5e si minaccia. Le mi
gliaja di miglia 5i. discostano da quest' ovvio senso tUlti Sl' interpreti ;
iotendendo alcuni che animal C01.'erto vaglia coperto della propria pelle,
altri che coverto vaglia eovertamente, e che eovertamente brogliare va
glia manifestare sua vogIia esprimersi con parole, come I' uomo fa . Man
cano cioc'! d' avvertire che, oltre I'insufficieoza delle parole a cotali sensi.
operando sempre l' animale ne'divisati modi, ridicolo si renderebbe l' ag
giunto tal volta - venla ;;aia , diveniva .allegra .

103 Spiro, manda fuori voce, parla - profferta, manifestata.
estemata •

(a) Per c:lgion d'esempio, in vece d'ironicamente dire Iddio che Adamo
ed Eu avenna ronseguita I. lomigJianza a Dio, promena ad ambedue dal ten.
lalore lerpente, erici••ieUI lJii, solo AdaDio nomiuRndo dice Ecce Adam ,,""i
unu. ex nobis facllI. esl. Gen. 3. (b) Vedi per eaempio Par. nlY 10 e .e,s.

F ff 2
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4u DEL PAR A DIS 0

Da te la voglia tua, discemo meglio,
Che tu, qualunque cosa t' e piu certa :

106 Perch' io la veggio nel verare speglio
Che fa di se pareglie I' altre cose,
E nulla face lui di se pareglio.

109 Tu vuoi udir quant' e che Dio mi pose
Nell' eccelso giardino , ove coslei
A COSI lunga scala ti dispose:

I 12 E quanto fu diletto agli occhi miei,
E 1a propria cagion del gran disdegno,
E l' idioma ch' io usai e lei .

105 T' e pia cerIa, t' ~ pio. cognita.
t 06 Yerace speglio, Iddio in cui non si vede cbe il nro .
107 108 Cite fa di se par~lic l' altre case ec. Pareglia, ~ Dome IU

st:mtivo, che si Ilttribuisce a quella, che tal volta in nuvola dipingt! a
Sole, immagine di se stesso. Qui pero Dante adoperando parf'~lio agget
tivamente , dice che bensl Dio fa I' altre cose esser pareglie di lui; ma
che niun' altra cosa fa esser Dio P'Ireglio di lei, dipinto ci~ della pro
pria immagine. L' edizione della Crusea volle 1n lVece Ieggere fa di se
pareglio all' altre case. Se perc' avesse Dllnte in questo verso acritto co
si, avrebbe nel segl1eote verso dovuto scrivere E nulla face a lui di Stl

pareglio. Imperocche trovaodo noi cbe spessissime volte accompagna D:lD
Ie i) dativo lui col segno a, dove aoche seuza di cotal segoo farebbe il
acnso abbaSlaoza capire essere il lw' di dativo caso (a), molto phi si dee
cl'edere che avrebbevclo qui a~gillnto dove vi sarebbe abbisognato.

109 110 III TIl vuoi uriir ec. Til vuoi sapere da me qu"nto tempo
~, che Dio creommi e posemi nel Paradiso terrestre, ove trovasti Bea
trice. che ti feee abile a salire quassu per la lunga scala de i cieli.
VENTURI •

11 ~ E qllanto fu ec. e qu~oto tempo godei la diIettoea'Vista del me-
desimo Paradiso. .

113 E la propria. la verR, cal;ion del gran disdegno t dell'ira eli
vioa contro di me e della mia disCt:ndenza.

114 E l'idioma ell'io u.mi e .rei, leggc la Nidobeatina pili dolcemen
te che nOll l~ggono I' altre ediziolli c!&' usai , e ch'io .rei. Che 10 lteIsO
Adamo si formasse iI linguaggto che adopr6 10 testimonia la Geoesi t oye

(n) Per ('agion dt e.empio Pur!. us, in quel Yerlo 1'2~. MosI,ando ,Ii t»
~hi lJiovill.mi a uu.



CAN T 0 XXYI.

115 Or, figliuol mio, non il gustar del legno,
Fu per se la cagion di tanto esilio,
Ma solamente il trapassar del segno.

118 Quindi, onde mosse lua donna Virgilio,
Quattromila trecento e due volumi
Di Sol desiderai questo concilio:

12 I E vidi lui lornare a tutti i lumi
Delia sua strada novecenlo trenta
Fiate, mentre ell'io in terra fumi.

I. .,
't IJ

dice cbe Dio, dopo creati tuui gJi animaIi, adduxit ea ad Adam, ut
videl'et quid 'l'oearet ea; e pascia soggiunge omne enim quod voeavit
Adam animae viventis, ipsum flst 'nomen ejus. Appellavitque Adam no
minibus suis euneta animantia Be. (a).

115. 116 Non il gustar rJe/. legno, Fu per se ee. non j) gustar il po
mo dell' arbore della acienza, essendo per se stessa cosa ionocente, e sol
mala perch~ proibita, e non proibita perche mala. VENTURI. Gustar del
legno, per gustar del frUltO del lef!,no, 0 sia dell' arbore, e la frase
stessa 00' adopera Ia Genen. De ligno aulem seientiae boni et mali ne
comedas (6).

117 Il trapassar del segno, doe quell' estendermi oltl"e il segao da
Dio perm.essomi: in una parola , la disubbidienza.

liti Unde, val quanto in quel luogo onde , 0 sia dal quale (e), cioe
nel Limbo, dal quale Beatrice fece partir Virgilio per ajutar Dante smar-·
rito nell' oscura selva (d).

119 I ~o Quattromila trecento e due volumi Di Sol, ql1auromila tre
cento e dne rivolgimenti periodici del Sole, quattromila trecento e due
3nai. Un tal nnmero d' anni dalla morte di Adamo aHa risllrrezioue di
Gesu Cristo ( quando furoDo isanti Padri dal I.imbo tratti ) risulta dal
computarsi anni 5~h. scorsi tra la creazione del mondo e la morte' di
GeSQ Cristo, ch' e secondo il calcolo d' Eusebio, seguito, come il Baro..
nioattesta (e) dalla Chiesa orientale ed occidentale: imperocche da 5232.
tolti 930. anni che "isse Adamo, restano Appunto anni 430~. - volu
me per rivoluzione, rivolgimento , dice ad imitazioue de'Latini (f) 
questo eoneilio, questa beata societll.

121 122 123 ridi lui, iI nominato Sole - II tutti i lumi Del
la sua strada, a tutti i segni del zodiaco - noveeento trcnta ce.•

(a) Cap. 2. (b) Nel medesimo cap. 2. (c) Vedi Cinon. Partie. '92 11.
(d) Inf. II. 52 e ,egg. (e) Nota al Martirologio 25 dicembre. (f) Au;
dati rapilur ,verligine cadI"", ')'ideraque alta trahil, celerique volumine tor.
fue' Ovid. !rIet. lib. 2 tI. 70 e 'ego



DEL PARADISO

La lingua, ch' io parlai, fu tuUa spenta
Innanzi che all' o\'ra inconsumabile
Fosse la gente di Nembrotte attenta:

Che nullo effetLo mai raziocinahile,

vale, Vlsn In terra noveeento trent' anni; come appunto nalTa la sacra
Genesi (a).

1 ~4 125 126 La lingua ee. Dal verbo eonsumare, in senso di perfe
zionare (b), appella inconsumahile, cio~ imperfezionahile, impossihile a
perfezionarsi la BabiIonica tOtTe alta 6no al cieIo, che Ia gente di Nem
brotte (i1 creduto capo progettista delJa medesima ) imprese a fabbricare;
e dice che, prima che a tal opera si pooesse mano, gia Ia lingua d.a
Adamo parlata era del tutto spenta.

Avendo Dante nella volgare eloquenza scritto che della prima for
ma di parlare par/a Adamo e tutti i suoi posteri sino alla edificazio
ne della torre di Babel (e), alcuni ( testimonio iJ Venturi) per conci
liar Dante con se medesimo, hanno preteso che di questi due versi Ill
nanzi ehe all' ovra inconsumahile Fosse ee. sia il sentimento Prima eM
la genre di Nemhrotte fosse intenta a eonsumare la gid. illcominciata
operainco1lsumahile; in sostan~a, prima che la torre si terminasse.

A dir vero pero, molto piiI mi sembt'erebbe Dante riprovabile se
nel modo col quaIe qui scrive preteso avesse di esprimerne quanto questi
vogliono intendere, C tanto ad esso va oppostamente ), che per avere in
questo e simili punti col variar degli anni variato opinione. Anche Para
diso II. 58. e segg. contraddice Dante, com' ivi ~ nOlata, all' opiniooe ,
che Del suo Convito insegna, circa la cagione delle Innari macchie: e che
percia? SoDa questioni: e se non malamcnte preteodesi da alcuni decisa
la controversia presente per cia che la Scrittura sacra avverte, che pri
ma di devenire i discendenti di Noe all' edi6ca7..ione della Babilooica tor
re CT'at terra labii unius Cd). Imperocche, oltre che 'Vi sooo parecchi in
terpreti, che vogliooo can tali parole accenoata l' unita, non del parlare •
rna degli animi (c) , ancLe poi intese dell' unita del parIare , possono ri
ferirsi ai soli abitlltori della terra dopo il dilu,·io. parIanti tutti la lin
gua di Noe Ioro padre, senza escluderne la varieta de'linguaggi nella mol
titudine degIi uomini stati avanti il diluvio per 10 spazio di mille sette
cento aoni." II COD. CUT. pone un assai dapo I'Innanzi del v. 124. dal
cbe potrebbe nascer gravissima disputa di Sacra Filologia. Noi pcro per
quanto ci ~ palese il sacra testo, troviam quell' avverbio assai ridondan
teo N. E.

12] 128 129 Che nullo eJfetto ee. Cosl, senza punto esitare, leggo

(a) Cap. 5. (b) Vedi-. 'I Vocab. della Crusea Botto il verbo COnlllmare § 3.
(c) Lib. 1 cap. 6. (d) Gen. 11. (e) Vedi 'I dell' Aquila nel Dilionario del
Ia Bibbia, sollo la voce Babel.
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Per 10 piacere uman che rinnovella,
Seguendo '1 cielo 1 sempre fu durabilc.

130 Opera naturale e ch' nom fllVella:
Ma cosi 1 0 cos}, natura lascia
Poi fare a voi secondo che v' abbeUa .

I3~ Pria ch' io scendessi all'infernale ambascia 1

El s' appellava in terra il sommo bene,

col Landino, e col Daniello, ne' loro eomenti, e eoi mss. aecennati dagH
Aeeademiei della Crusea in margine della edizione loro (quantunque di
Ittentieati poi questi, siccome altri, nella Tavola dei nomi de' testi): e
lascio eLe a.ffetto leggllsi 'n vece dalla comune dell' edizioni: imperoecM
dal contesto scorgesi ehiaramente volere il Poeta dire dIe, quanto I' uomo
fa, non per natura, ma per mero arbitrio di sua ragionevole anima ( che
percio effetlo raziocinahile denomina). spesso mutasi; variando n piacere
(cui solo la volondt siegue) per variar della posizione degli astri. Razio
'iaabile in vece di raziocinahile leggono I' edizioni dalla Nidobeatina diver
se. Oltre perc> che , ben intesi raziocinabile da raziocinio. e raziona
bile da ragione, 8corgonsi epiteti cotali affatto sinonimi, ottiene la Ni
dobeatina lezione maggiore picnezza al verso.

130 Opera naturale e ch' uom fa'lIella: I' impulso, che ha I' uomo a
parlare, ad esprimere e manife:stare altrui i propri sentimenti, e opera
della natura; e percio (intende) scmpre nell' uomo fu inalterabilmentc,
e sara.

1~1 13~ Ma cosl, "0 cosl ec. Ma poi il parlare in questo 0 in quell'1.I1
tro modo, la natura lascia fare a "oi, secondo che vi pi lice . Ahbellal:e,
per parer bello, piacere , voce (nota col Daniello il "enturi) d' origine
Provenzale; e pen'io posta gill in bocca d' Arnaldo nel canto X1:VI. v. 140.
del Purgatorio.

133 All' infernale ambascia, a sospirare nell' Inferno, 0 sia nel Lim
bo, la venula del Redentorc.

134 El s' appellava in terra il sommo bene. Cosi col Daniello leg
«0 in vece d.i Un $' appellava ec. , che la maggior parte delle edizioni •
e Ie modeme massimamente, leggono. EI (dice Daniello) e non Un:
cosl trovo negli antichi (tra questi contisi anche il comento di Dante cre
duto di Pietro di lui figliuolo) (a), e cbe cosi venisse in prima Idtlio
chiamato 10 dimostra il Poeta nel suo libro De 'VlJ.lg. eloqllen. ove della
prima parola d~ Adamo pronullziata cercando dice, Che voce poi fosJe
quella che parlo prima, a ciascllno di sana mente pub essere in pron
to: ed io non dubito, c!l.e la fosJe q/lella ch' e Dio. cioe EI (h) . Ag-

(n) Testimonio l' aurore della urie di Aneddoui mml. II. (stampata in Ve
rona nel 17~6) cap. 23. (b) Lib. I cap. 4.
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Onde vien la letizia che mi fascia:
I 36 ELI si chiama poi : e cia conviene:

Che l' uso de' mortali e come {ronda
In ramo che sen va, ed altra viene.

139 Nel monte, che si leva pill dan' onda,
Fu' io con vita pura e ·disonesta

giungasi S. lsidoro, che nelle sne etimologie, dietro alIa seorta di S. Gi
rolamo, scriye Primum apurl HchraeoJ Dei nomen El dicitur, secun
dum nomen Etoi est (a). Ed aggiungasi, per "fine, la facilit?l con la

• quale hanno i copiatori potnto errare: prima scrivendo alcuni la semplice
lettera l in vece d' El; poscia altri immaginando per isbagIio IIcriua I ill
"Vece d'i segno d' ttnita, e la i in vece della I IIcrivendo (h); ed altri
flnalmente un in vece d' i . .. Pel'siste nelle edizioni recenti il Can. Dionisi
a leggere I. 5' appellava ee. ; :mche nn Codice ch' esiste in Napoli, e
probabillllente non conosciuto dagli Editori di Dante legge coai, avendoceQe
porta Ill. notizia il ch. Sig. Lamprcdi. Osservando pero noi la risposta faua
dal P. L. al Canonico Dionisi, (vedi in principio del 1.0 Tomo p XXXIV )

e pio. di tutto abbassando il cnpo ayanti il doltrssimo S. Isidoro, non paa
siawo fare a menD di confermare la lezione del P. L. N. E.

135 La Letizia che mi fascia, i1 Heto splendore cbe mi circonda.
136 Eli si chiamo poi. II prccitato S. lsidoro dice il secondo nome

d'Iddio essere stato Eloi. Giusta pen> il vangelo vagliono' 10 steslo Eloi
cd Eli: imperocche ove S. Matteo scrive cbe Gcso. Cristo sulla Croce grido
Eli Eli (c) : S. Mnrco scrive che grido El"i Eloi (d) - e cia canvie
ne, ed e cio conveniente alla C'olll.lizione delle umane usanre.

13, 138 E come fronda In ramo cc. ad imitazioae d' Orazio, we
nell' arte poetica dice; Ut Sylva,e. loliis pronos mutantur in annos, Pri
ma cadunt; ita verborum 1.,elus interit aetas (e); . •.• Multa renascentur
quae iam cecidere, cadcnt'luc Quae nunc 5unt in honore 'Vocahula. si
'Volet usus (f), D!"NIELLO.

139 lJ-lonte, clle si leva piu dall' onda. Essendo la snper6de dell' ae
qua del mare dappertutto discosta dal centro del terraqueo globo ugnal
mente, e non cosi la superficic della terra, saggiamcnte percio prende
Dante l' altezza de'monti dall'innalzamento di essi sopra dell' ollda, inten
dendo, del mare, e sopra di essa onda dice levarsi pin di tutti il monte
del Purgatorio. Come poi in cima al monte del Purgatorio colloca egli'l
terrestre Paradiso, fa cbe dica Adamo d' essere stato in quel monte, in
vece di fargIi dire d' essere stato nel terrestre Paradiso.

140 Con pita purfl, e disonesta ,~on ,i-la parte dalla concnpiscenu.

(Q) Lib. 7 rap. 1. (b) Co.l trovasi Calto nella NiJollcalina, cd in alt:u
ni tesli manoscrilli. (c) Cap. 21- (a) Cap. 15. (to) Vcrs. 60 e leg.
(j') Verso 70 e seSe



CANTO XXVI.

Dalla prim' ora a quella, ch' e seconda,
142 Come'l Sol muta" quadra, all' ora sesta.

esente. e parte soggetta ad essa. Ovvero, con vita parte da peccato illi
bata, e parte dal peccato deturpata; prendendo disonesto al senso di de
turpato dai Latini, che orir dellOnestamentum appellarono il deturpamento
del volto (a) .

141 14~ Dalla prim' ora ec. Suppone Dante di~iso il giomo all' anti
ca, quasi universale (h) maniera, in dodici are, e che l' ora sesta sia
n mezz( giC'nlo; e. come da ogni. paese computasi nel mezzo dl alto il Sole
sopra dell' orizzonte gradi go. ed e questa la quarta parte del circolo,
quadrante vo]garmente, e quadl'a dal poeta nostro appe])ata, tiene per
do che dopol' ora sesta del giorno muti il Sole immediatamente quadra j

e consf>§UenteDH'nte invece di far che dica Adamo d' essere stato nel Pa
radiso terrestre daU' ora prima del giorno fino all' ora settima, gli fa dire
d' esservi stato 6noal1' ora seconda, doe seguente, all' ora sesta. Corne.
(per quando (c), 0 nella qual ora) il Sol muta f(uadra. Che sette
ore soJamente stesse Adllmo nel Paradiso terrestre e antIca opinione riferita
da Pietro Comestore nella Storia Scolastica (d). .

(a) Vl'di Dohl'rlo Slefano nel Tesoro della linglla Latina auic. dellOlIella.
mentum. <b) Vl'di Ira gli altri, Tirino nel Chronicllm sacrum, che premette
allll sua inlerpretazione della Scriuura sacra. Cap. 2. (c) Vedi Cinon. Part. 56
15. (el) Souo iI cap. 24 della s.toria della Gene.i.

Fine del canto ventesimosesto.

Tom. III. G gg



CANTO XXVII.

-~-

ARGOMENTO

In questo canto s. Pietro riprende i cattiVIOft-Pastori . Poi sale il Poefa
con Beatrice alia nona spera , do'IJ' ella Gli dimostra pienamente la
natura e virtu di quella.

I

4

7

Al Padre, ~I Figlio, a110 Spirito santo
Comincio gloria tutto'l Paradiso
SI , che m' innehhriava il dolce canto.

Cia, ch' io vedeva, mi semhrava un riso
Dell' universo: perche mia ebbrezz~

Entrava per l' udire e per 10 viso.
o gioia ! 0 ineffahile alJegrezza!

o vita intera d' 'amore e di pace!

1 II Al Padre, al FI."{{lio ec. Come se in veee seritto avesse: Te,.
rninato ch' ebbe Adamo di parlare ( quanto nel precedente canto ~ rife
rito ) comincio tulto il Paradiso a cantartl Gloria Patri, et Filio. et
Spiritui Sancto.

3 Sl. che m' innehbriava ec. Ellissi, il cui pieno sarebbe: Con can
to cosi dolce, che m' innebbriava , mi riempiva, di Gioja, d'inntffahi
Ie allcfP"ezza . Esclamera percio quattro versi sotto: 0 Gioja! 0 inntif-
fabile ec. ..

4 5 6 Cia, ch' io vedeva ec. Detto i1 piacere, che venin lui per
I' udito da quel dolce canto, passa a dire il piacere che gli si aggiun
geva per Ia vista; e pcro nelle parole cia ch'io veaeva dee sottinten
dersi una delle particelle. che sogliono in passaggi simiIi adoprarsi. come
ae fosse delto E eia, ell' io vedeva, 0 Cia poi, eh' io vedeva - mi
sembrava un riso Dell' universo: tanta in ogni parte vedeva giojPa. c'"
mi sembrava di veder riJere, gioire, I' universo - perche, vale il
perche , per la qual cosa (a) - mia ebbresza, per la piena del raio
GfJdimento.

8 Intera, per piena, compiuta . • Quia erat in oetava SfH!ra uhi

(a) Vedi Cioonio Parlie. 190 5•

•

I



I --.s-----------------------:-.-::-:-... ~..,....-.---..----:

-.

-
(' r:il ..A"(,,, , ,,1 ~Ii; ,1 ;... J/u"'//h~nl;

(~m,~uv"" "I.'rtu~ 1.,//",:/ ['Tnmdt""
~PdlYl,I,j" (;'mk £)'.



CANTO XXVII.

o senza brama sicura riccbezza!
10 Dinanzi agli occhi miei Ie quattro face

Stavano accese, e quella, cbe' pria venne,
Incomincio a farsi pill vivace:

13 E tal nella sembianza sua divenne,
Qual diverrebbe Giove, s' egli e Marte
Fossero angelli e cambiassersi penne.

16 La provedenza, che quivi comparte
Vice ed officio , nel heato coro
Silenzio posto avea da ogni parte:

19 Quand'io udi': se io mi trascoloro,
Non ti maravigliar: che, dicend' io ,
Vedrai trascolorar tutti costoro.

:12 Quegli, ch' usurpa in terra il luogo mio,
II luogo mio, il luogo mio, che vaca

omnia correspo",knt. Chiosa il POSTILL. CUT. coerentemente all' abra
sua C. XXIU V. 20 e seg. N. E.

9 0 senza brama ec. Due condizioni, avverte saggiamente i1 Landi
no, commemora Dante in questo verso, senza Ie q:uali nissuna ricchezza
PUQ dirsi perfetta : ]a prima ~ che sia senza brama aleuna, cioo che nien
te pill si desideri ; I' altra ~ che la sia sieura, eioo senza aleuD timore
di perderIa , 0 di sminuirla • .

10 Face, per faci ( 6aeeole ), autitesi in grazia della rima: ed era
no Ie quattro Caei s. Pietro, s. Giacomo, s. Giovanni, e Adamo .

11 QUclla che {ria venne, s. Pietro.
13 14 13 E tanella sembianza ec. Per dire che illume, del qua

Ie s. Pietro risflendeva, mutel il color bianco in .vermiglio, dice che di
venne tale qu~ diverrebbe il pianeta Giove, se, easendo eiSO e Marte
uc('elli , si cambiassero ,'icendevolmente Ie penne; eh' ~ quanto a dire,
5e Giove si prendesse da Marte il lume vermiglio, e desse a quello il
proprio candido lume ... Combina perfettamente il POSTIL. CUT. N. E.
. 16 17 18 La provedenza ec. La divina providenza, che distribuisce
in quel luogo vice (vicenda, affare) , ed officio, accio {osse udito il
perlar di Pietro! fece far silenzio in ogni parte di quel beato coro.

19 20 21 Quand'io udi': se io ec.: megJio cosl Ia Nidobealina, ehe
Quand' io udii: se io, cio~ con quei vicini io, ii, io, che leggono
], altre edizioni . - ehe ,imperoccM. - Tutti costoro, tutta que
sta beata comitiva .

.22 23 24 Quegli, ch' usurpa ec. Vuol il Poeta in persona di s. Pie-

Ggg 2

I......



4110 DEL PAR A DIS 0

Nella presenza del Fjgliuol di Dio,
25 Fatto ha del cimitel'io mio cloaca

Del sangue e uella puzza, onue 'I perverso,
Che cadde di quassu, laggiu si placa.

28 Di quel color, che per 10 Sole avverso
Nuhe dipinge da· sera e ua mane,
Vill'io allora tuUo 'I ciel cosperso.

3IE, come donna onesta che' permane
Di se sicura, e per l' altrui fallanza,
Pure ascoltando timida si fane,

tro vituperar I' avarizia e la superhia di Bonifazio Ottavo, il qual sedea
nel tempo ch' egli 6nge questa sua pcregl'inazione (a). Dice adllnqlle,
Quegli , cio~ , Bonifazio, il qual usurpa, ingiust3Dlente possiede, e
tiene in terra il mio luogo del sommo Ponti6cato: e per mostrar maggio
re indegnazione replica tre volte, si come per 10 arrossire mostro esser
acceso di giustissima ira; il che i! lemto ad ogni modesta persona: oode
~ seritto, irascimini, eot nolite peeeare . VELLUTELLO . - ehe 'l'aea
Nella pre<enza del Fi.'gliuol di Dio; perche quanto a Cristo, la sedia
Apostoliea vaca ogni volta e sempre che ella i! indegnamente posseduta d.
mali Pastori , non avendo RcceHo il scrvigio loro, avvegnachi! non Ii tol.
ga I' autorita che died.e prima a s. Pietro; come n~ ancor al mal Sacer
dote di poter consacrare. VELLUTELLO . • Al quale concorda il POSTIL.
CUT. N. E.

25 ~6 ~7 Fatlo hn del eimiterio mia, della citlll di Roma, dove II
mio corpo ~ sepolto, - cloaca Del sangue e della puzsza , uoa sen·
tina di crudelta e di libidini, _ onde 'I per1,p.rso I Che ee.: delle qua
Ii ioi(IUil~ Lucifero ( quel mal 'VoleI', clUJ pur mal chiede) (6) n:
plaea, si compiace.

28 29 30 Di quel color ee. Costruzione. Y,'d'io all"ra tutlo 'I del
cosperso, tinto. di quel color ( rosso ) , ehe nuhe da sera e tla mane,
per 10 Sale a1'",erso I pel Sole posto dietro, ad essa I dipinge, veate, ap
presenta. Appartieue tal roSSO colore di tuUo il cielo ad iudicare 10 sd&
goo che coocordemente COD s. Pietro, pel commemorate disordine I tutto
elso cicIo concepiva.

31 3:1 33 Permane , per e 0 sta - fallanza , &110, maocameo-

(4) Che oell'lnD/) 1300 in cui fi.n~e Dante di ner fauo que.to .uo mi·
.terioso \'iaggio .sedrsse nr.lla Caued.".. di s. Pietro Bonifazio VIII ~ noto per
la Itoria , e per qUl'lIo che Dante. medesimo accenn. lafel'Do 111 53. e leg!;.
(11) Purgatorio v 1H.
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34 Cosl Beatrice tl'asmuto sembianza:
E tale eclissi credo che'n ciel rue
Quando pati la suprema possanza:

37 Poi procedetter Ie parole sue
Con voce da se tanto transmutata,
Che la sembianza nan si muto pine:

40 Non fLl la sposa di Cristo allevata
Del sangue mio, di Lin, di quel di Clcto,
Per essere ad acquisto d' oro usata :

43 Ma per acquisto d' esto viver HelO,

E Sisto, e Pio, Calisto, ed Urbano.
Sparser 10 sangue dopo molto fieto .

46 Non fu nostra intenzion ch' a destra maoo.

to, - pure ascol(alldo. sCJIamente per ascoltare - si fane per SI.'

fa: di tal paragoge vedi Mastrojini I'eoria e Prospetto de' verbi ltalia.
ni (6).

1< 34 Beatn'ce trllsmulo sembianza. Molr.e QPportunamente annola il
POSTIL. CAET. dicendo: propter regimen pastorum, qui fac,'unt ei ve
reclmdiam, scilicet Teologie. N. E.

35 36 E tale eclissi ec. : e tale rattristamento e eangiamento di sem
bianti credo in cielG succedesse negli angeli allorquando patl I' onlltpotell
te Signor nostrO Gesn Cristo. Fue pel" fu avvisai gib. lIltrove detto,
non tanto in grazia della rima, quanto per geoio e natnra della Tosca
na lingua.

37 Poi procedettcr Ie parole sue, dopa un tal cambiamento di colon
e di Iuee in tutto il cicIo, prosegul s. Pietro a dire.

38 39 Can voce da S6 ec., con voce tanto ( per accresciuta vee
menza intendi) dalla yrimiel'a diversa, che non fll piu grande Ia gia
detta diversificazione de sembiante. Piue per piil.. paragoge. com' altro
ve Cu avvisato, molto a'Toscani antichi frequente.

40 La sposa di Cristo, Ia Chiesa .
41 Lino, 6 Cieto, due santi Papi martiri , successori d-i s. l'ictro.
4i Sisto, Pio, Calista, ed Urbauo, aJtl'i sau.ti Papi martiri.
45 Flela. dal Latino Jletus. piauto; come <!al Latino Jlebilis adopra&i

flebile pin comunemente .
46 47 48 Non fit nostra intenziorl ec. Mirando il Poeta al predir

deY VangeIo, che nell' universale gindizio saranno gli eletti alIa destra di

ea) Sallo iI verba fare n. 2.
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De' nostri snccessor parte sedesse ,
Parte claIr altra del popol Cristiano:

l~9 Ne che Ie chiavi, che mi fur concesse,
Divenisser segnacolo in vessillo
Che contra i batlezzati comhauesse:

52 Ne ch' io fossi figura di sigilIa
A' privilegi vendutie mendaci,
and' io 'sovente arrosso 'e disfavilla.

55 In veste di pastor lupt rapael
Si veggion di quassuper tutti i paschi.
-0 Giudicio diDio perche pur giaci !

Cristo giudice, ed i reprobi alIa sinistra (a) , aecenna pe' sedenli alia de
stm de' Papi i favoriti Guelfi, e pe' sedentialla sinistra ~gli odiad Ghibel
lini : ed e la costruzione. Non fu IJostra intenzione che parte del po
polo cristiano sedesse a 'destra mano de' nos"'i successori, partedall'al
tra ,dalla 'sinistra mano.

49 50 51 Ne cIte Ie 'chiavi ec. :n~ che Ie 'cbiavi di Cristo conces
semi sen-issero di stemma nelle Papali bandiere portate in guerra contro
i GhibeIlini ...

5~ Ne clt'io fossi figuraec. : ne che dell'immagioe mia si figurasse
ro i sigilli delle ponti6"cie bolle.

53 A' privilegi vtmduti -e mendaci, a privilegi per danara conceduti
a chi per' ottenerli espose false cagioni.

Avverta pera il prudente lettore., che fa Dantes. Pietro parlare
cosl per solo riguardo ad alcuni sornml Ponte6ci., de'-tempi 8uoi massi
me, intor-no ai -diportamenli dei qualianche glistoricisono tra di loro
divisi:e che anzi riconosce poi 'eglida buoncnstiano in quesli mede
simi quella suprema dignitll. che, come insegna s. Leone. etiam in indi
gno haerede non deficit (h) .

54 Ona' io ec. : a contode' quali arroaso per vergogna. e mi llccen
do in volto per zelo. YENTl1RI.

56 Per tutti i paschi, per tutti i Vestovadi.
57 .. 0 Giudicio legge il Con. CUT. 0 difesa lesse il P. L. colla co

mune. La Crusea pera non cita -altroesempio di qnella parola nel senso
desiderato fuori di questo di Dante ,che in veritA non soddisfa troppo

(a) MaUl,. 25. (b) Le parole di s. Leone .Iono nel .ermone 2. In ann'-·
tJt!rsario auumptioni, ,uat!; ed iI riconolcimento della Iuprema autorita anche
ne' mali Ponle6ci manife.lalo Dante, ifa Sli ,ltd luoShi, Inferno XIX lot.
parl:lDdo con Niccolb Ill.
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58 Del sangue nostro Caorsini e Guaschi
S' apparecchian di here: 0 huon principio
A che viI fine convien che tu caschi!

61 Ma l' alta providenza, che con Scipio
Difese a'Roma la gloria del mondo,
Soccorra tosto 51 cOP'l'io concipio:

64 E tu, figli nol, che .per 10 mortal pondo
Ancor giu tornerai, apri la hocca,
E non asconder quel ch' io non ascondo.

per Yendetta. Noi inoltre siam d' avviso poter aver lolto Dante questo
auo dire da'Mnccabei c. 6 \'. 22. Quousque non facis judicium et vindi
cas ec. Per chi volesse CODservare D~fesa lasciamo Ill, nota seguente del
P. L. N. E. - 0 diftsa di Dio. In vece di parJare a Dio difensore
deUa Chiesa, parla alIa difesa stessa ; e mira avendo aUa frase del salmo
Exurge, qua"e obdormis Domine (a), dice perchB pur giaci, percM
dormi tuttavia , in vece di dire percl&e non t' adopri r

58 59 60 Del sangue nostro ec. Parla allegoricnmente; e vuol dire
che del patrimonio donato da' fedeli all' Apostolica Sede in divozione del
sangue per la Chiesa sparso da esso Pietro ed altri santi Pontefici , s'ap
parecchiavano d'impinguarsi Caorsini, Giovanni XXI ( appellato XXII)
di Caorsa (b), e Guaschi. Clemente V di Guascogna ... Pill ~eneral

mente il Postillatore del COD. Glembervie chiosa a Caorsini e Guaschi"
Illi de Yasconia, et Caorsulis. qui aliquando habent TlIajorem parlem
Cardinalium • ita quod nulla alia generatio potest perveuire ad offi
cium Papalus. N. E.

61 62 L' alta providenza. la providenza divina - con Scipio
( apocope ) di Scipione valendosi - la gloria del mondo, cosl in
vece della gloria dell' impero del mondo. della monnrchia universale,
ebe aRoma asserisce il Poeta nel suo tratlato de Monarohia.

63 Soccorra. sincope di soccor"era - concipio • .immagino, con
eepisco; voce Latina, in grl\zia della rima.

Qul pUl"e Ia comune degli espositori intende accennato iJ SOCcorsO
aspettato dall'Imperatore Arrigo VIIl. rna io dico da Can grande. Vedi
la nota a1 canto XXXlll del Purgatorio v. 43.

64 Per 10 morlal pando. ellissi, in vece di dire pe 'I pondo , pe '1
peso , clle ancor ti 5rava del 11)orlale corpo.

66 E non asconder qllel ch'io non ascondo: cosl 18 Nidobeatina ed
altre antiche edizioni (c). can dolcezza maggiore che non legge l' edizio-

Ca) Psalm. 43. (b) C:lOfS&, oggi Cahor., qua) nido d' uS\1raj menziona
Daule Inferno SI 50. (c) Vedi, (loa I' a!tre, I' edizioni Veoete 1568 e 15'lB.
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SI , come di vapor gelati fi.occa
In giu!;o l' aere nostro, quando 'I corno
Della Capra del ciel col Sol si tocca,

In su vid' io cosl I' etera adorno
Farsi e fioccar di vapor trionfanti,
Che fatto avean con noi quivi soggiorno.

Lo viso mio seglliva suo' sembianti ,

lie della Crusea e Ie seguad E non nasconder quel cA'io non naseondb.
6Z 68 69 Si come di 'l'apor ee. Adopera qui Dante il verho fioc

r?re ID .sentimento attivo, come spesso adopnsi '1 verho piovere: e come
dlcendosl Ie nuvole pi01.lonO acquo e non sm"si; varrebhe piotlono quan
to mandano, 0 simile; cosi nel presente esempio I' a,ere fiocca in giuso,
vale quanto manda in giuso _ d; vapori gelati. La particelJa eli ~
qui .posta di soverchio (a), come in queUe espressioni, 110 inteso di
~oltl, 110 'I'edulo di mol,; ec. Adunqne jiOCCll in giuso di vapori gela
tl , vale j] medesimo c'he, ma"da in ~uso 'llapori gelati: e veramente
n?n a.ltro che vapori gelati sono Ie falde, 0 ( come diciam noi Lombar
dI ) I tiocchi di ne,"e - Jere in ·H't'e d' aer, con maggior pienezza
del v~so, legge sovente la Nidobeatina a diff('l"enza dell' altre edizioDi
- II como Della capra del del; in vece di dire i/ celeste Capri
corno, scherzando su 1 nome di Capricomo prendelo come derivante dat
Latino caprae cornu; e peri'> tradueelo corno della capra. Quando il
Sole l! nel Capricoroo l! Del punto rispettiw,mente al clima nostro il pia.
basso, e perdo dice j] Poeta, cbe in tal tempo I' -aere nostro ( a dif
fercnz.a di quello al di IA dell' equatore , die aHara e caldo ) fiocca {Je
lati 'l'apori .

70 71 /"2 In .w via';o cosJ ec. Costruziane. CosJ vill';o far'Si ador
n? I' etera ; il cielo, e fioccar ,'n su, mandlUe all'insu ( al contrario
Cloe di quello m;lndi il fredl10 acre nostro la ne,"e ) vapor; r,.ionfanli
( ~osi, coerentrmrnte al nrbo fioccare, Domina gli spiriti medesimi che

. prIma, mt'Dtre ,ideli "l'hire, appello tu,.ha trionfa'1lte ) (h), cl,e fatto
a'l'ean qui'l'i sog~iorno. con noi, cbe pllrtendolli Gcsu Cristo e Maria
V.C'rgine rimas'er n nel mio cospetto (c) .- Etera ( di cui etra, il
pro ('['munrmcnte adcprato, e SinC(lpe ) le~ge la Nidobeatina e qualch' al
tra edizione (d), se non con altro '-;lntaggio , con quello certamente dell~

uniformitlt al Paradiso XXII 13:1. o\"e leggon etra IIDcbe I' cdizioni cbe
~~i leff!cn etere. Nl! p;;r ragione che volesse Dante dir "enuti queSli spi
ntl per l' et~ra , etornati per l' eten: •

73 Lo viso, per la vista.

(a) Ve4i Cinonio Pnrlif:. 80. loS. 16. (L) PlIfltdiso un 132. (c) Vedi
Paradiso XXIII 127, ("d ouena rhe nilSuno di ql1e'lumi si e mai di qui fj.
DOra diparLiLo. cd) Quella , tra l' ahre t Veneta lIell'anno 15'(8.
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E .segui fin che '1 mezzo per 10 molto
Gii toIsc '1 trapassar del pin avanti:

76 Onue Ia donna, che mi vide assolto
Dell' attendere in su, mi disse: adima
II viso e guarda come tu se' volta.

79 DaIl' ora ch'io avea guardato prima
10 vidi mosso me per tutto l' areo ,
Che fa dal mezzo al fine il primo clima,

'4 Per .10 molto, per Ia molta lungbezza •
75 G.1i· tolse, gI'impedi - .il trapassar del piu avanti, cosl in

"ece d' il trapassare piu avanti, secondo cill~ pratica il Pocta sempre che
d.e'verbi fa nomi; siccome disse al cominciar dell' crta (a), al trapus
sar del rio (b), al tornar della mente ce. (c).

76 77 78 La donna, Beatrice - cTle mi vede assolto Dell' alten
dcre in su , che mi vide sbrigato dal mirare, che prima faceva all' insn,
che conobbe spariti agli occhi miei tutti que' heati spiriti - adJma,
abbassa (el) il viso, 10 sguardo _. come til se' volta, quanto t' ha il
cielo asgirllto intorno alIa terra in questo intervallo di tempo. Assalto
legge Ia Nidoheatina con alcuni IDanoscritti veduti dagli Accademici del
la Crusea e con alcune antiche edizioni (e) , in vece d' (lsdolto cbe leg
~ono altre edizioni, Ie modeme spezialmente. 11 Sciolto legge pit'! italia
namente il COD. CUT. N. E.

79 80 81 Dall' ora ch'io avea ee. Per intendcre questo passo COI1

vien avvertire due cose. 1. Che Dante, secondo la geografia de' suoi tem
pi , non conta i varj climi che per l' emisfcro nostro, che suppone il so:'
10 da' vivi ahitato; e che percio ai termini orientale cd occidentale dello
stcsso nostro emisfero pone i termini de' medesimi climi.' 2. Che, affis
sandosi il circolare segno del primo clima al di qua dell' equatore a gra
di 20 Iii latitudine horeale (f) , ed a gradi 25. della medesima Iatitudi
ne fissandosi il tropico del Cancro ( segno dell' equatore il piu verso Bo
rea discosto, viene conseguentemente il circolar giro del segno dt~' Gemel
li ( quello che immediatamente a1 Cancro precede, etl in cui Dante con
Beatrice trovavasi ) a coincidere a un dipresso colI' arco segnante il pri
mo clima. Per queste due supposizioni Dante in vece di dire che dal
tempo, in cui neva l' altra fiata gunrdato la terra (g), a quel punto in
cui di nuovo riguardavala, era il segno de' Gemelli passato dal meridia-

(a) IDferno I 31. (£) Inferno ul 25. (c) Infel'no VI 1. Cd) Lo stesso
verbo al .igni6cato mede.imo adopera Dante Purgalorio XIX teo, e Federigo
Frezai nel .uo Quadrirefio lib. 4- cap. 17. (e) Vedi, 1I"a Ie altre, Ja Ve~

neta 1518. Cf) Vedi la Geografia di ToJommeo. <f) Pal'. UII t34. e segg.

T"m. 111. H h h
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DEL PARADISO

81, eh'io vedea di Iii da Gade il varco
FolIe d' Ulisse , e di qua presso il lito,
Nel qual si feee Europa dolce careD :

E pin mi fora discoverto it sito
Di questa aiuola : rna '1 Sol proeedea
Sotto i miei piedi un segno e piu partito.

La mente innamorata, ehe donnea

DO aU' ori7.Zonte occidentale ( erano cire passate sei ore ) • dice ehe, daI
primo guardare a questo secondo. si vide mosso per tutto I' areo. chc
fa dal mezzo al fine il primo clima.

83 83 84 Sl ch'io vedea ee. Supponendosi 'I Poeta. come poco aozi
lie accenna., d' essersi insieme col segno de' Gemelli trasportato a trovarsi
perpendicolarmente sopra I' orizzonte occidentale dell' emisfero Dostro (ehe.
secondo il di lui sistema (a) , ~ il lido occidentale della Spagna). narra
ehe al di Ill. di Gade', oggi Cadice ( la parte eire per tutto esso Ispa
nico occidentale lido prendendo ) , vooeva egJi il varco fOUl! d' Ulisse •
il da .Ulisse follemente varcato Oceano (fol/emente, percioceh~. com' al
trove (b) esso Dante racconta, giunto appena Ulisse ad iseoprire da lun
gi il monte del Purgatorio, naufrago ): e ehe di qua, cioo a dire nell'
opposta orientale parte del mooesimo nostro emisfero, terminna la di lui
veduta in vicinanza al Fenicio lido; quello onlle favoleggiasi che Giove
innamorato d' Europa figlia d' Agenore Re di Fenicia, non potendo altri
menti eonseguirla, trasformatosi in un vago hue, allettolla a seder.i BO

pra il di lui dorso, e con tal dolce carico passo notando in Candia (c).
85 86 87 E piiJ. mi fora ee. Essendo il Sole, mentre faceva Dante

questo viaggio. nei gradi 32 in circa d' Ariete (d), e percie> distante dai
Gemelli • dov~ era Dante, piiJ. di "11 segno, pin eire di tutto iI trllmez
laDle Toro. doveva • per necessaria eonseguenza, u,na porzione orientale
dell' emisfero terrestre, ehe a Dante stava dirimpetto , essere priva della
IDee del Sole - Satta i miei piedi, per essere il cielo delle stelle
fisse pin alto del cielo salare - proeedea partito. andava innanzi 100

tan da me.
Quanto poi alia diffico1tll del discernersi in qualsivoglia modo Ie par

'Ii dell' emisfero nostro gnardando dalle stelle fisse. vedi cia eh' ~ dettQ
Paradiso :un 15 I e segg.

88 Donnea, da donneare. che significa far all' amore (e) •

Ca) Vrdi, tra gti altri luogbi, Purget. UVII t. e srgg. ClJ) Vedi Infer
DO UVI 100. e legg. (e) Vedi O,idio M~t(Jmorf. Jib. ~ tI. 835. e legg.
(d) Vedi 'I eompulo fauo lerondo Ie Tuole Prulenirhe dasH Accademiri dena
Cru'l'a pOlto in 6ne della edizione 101"0 e della Cominiana. (~) Vedi c:ib
cbe del nrbo mede.ame l detiO Paradi.o XXIV 118.



CANTO XXVII.

Con la mla donna sempre, di ridure
Ad essa gli occhi piu che mai ardea ~

91 E, se natura 0 arte fe' pasture
Da pigliar occhi per aver la mente,
In carne umana 0 nelle sue pinture,

94 Tutte adunate parrebher niente
Ver 10 piacer divin, che mi rifuIse
Quando mi volsi al suo viso ridente.

97 E la virtu, che 10 sgnardo m' indulse ,.
Del bel nido di Leda mi diveIse,
E neI ciel veIocissimo m' impulse .

100 Le parti sue vivissime ed eccelse

89 Ridure ( con una r sola preso forse dai Lombardi J che cosl 10
pronunziano, in grazia della rima ) vale qul ricondurre J riaffissare.

90 Arclea , desiderava ardentemente: signi6cato J a cui apesso adopra
rona i Latini il verba ardere.

91 9~ 93 E, se natura ec. -Costruzione. Se natura in carne uma
na, nell' uman eorpo, 0 arte nelle sue pinture , fe' pasture da pigliar
occhi per a'llf!r la mente, produsse hellezze J onde pascere ed attirare i1
nostro sguardo e, collo sguardo, I' afFetto dell' animo.

94 .. Tutte adunate ec. Quasi diceret omnes aUae scientiae simul
tulunatae nihil sunt respectu hujus Sacrae Theologiae PosrlL. Cur. N. E.

95 Yer. accorciamento della particella 'Verso - che mi rifuse.
per CM mi rinacque.
. 97 lndulse, concesse: dal Latino indul(;ere, onde comunemente dico
no gl' Italiani indulgente J indulgenza ee.

98 Nido di uda appella il segnQ celesle J in cui si trovava J de' Ge
melli : allndendo alIa lavola, che sieno essi Castore e Polluee J nati a
gnisa ·d' ueeelli da due uova, ehe partorl Leda, ingravidata da Giove in
figura di cigno (a) - mi di'Velse. mi distaccO J mi &Costo .

99 Nel ciel '1'Clocissimo. m' impulse: mi sospinse alia nona spera, al
primo mobile, degli altri cieli inferiori piu veloce, siccome phi alto J e
pin lontano dall' aase, attomo a cui girano insieme tutti i nove I secondo
il .istema cbe Dante segue. VBlfrVRI .

100 Yi'Vissirne ed eccelse, perocche parti di un cicIo velocissimo., eel
altissimo. .. II COD. Cu. con altri molti testi indicati daUa Crusea leg
ge vicissime in Iuogo di vi'Vissime. ed it P. Abate di Costanzo incllna a
credere J che questa sia una parola coniata da Dante sull' anel·bio .,ici6-

(a) Vedi Natal Conti MoYl. lib. 8 cap. 9'

II h h :&

,
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51 uniformi son, ch' io non so dire
Qual Beatricc per Iuogo mi scelse.

103 1\1a ella, che vedeva il mio disire,
Incomincio ridendo tanto lieta,
Che Dio parea nel suo viso gioire;

106 La natura del mondo, clle quieta

II mezzo, e tutto l' aItro intorno muove,
Qllinci comincia come da sua mcta.

J 09 E questo cielo non ha aItro dove
Che Ia mente divina , in che s' accende
L' amor che 'I volge, e Ia virtu eh' ei piove .

sitt& a significare Ie parti altemnnti. Non abbiam creduto di partirci dal
la volgata. segulta pure dal nostro P. I,ombardi, ae non che per l1icis
sime ed eccelse ci. piacerebbe intendere bl'illantissime e sublimi N. E.

101 102 Ch'io non so dire Qua~ ee.: non potendosi indicare un luo
ge preciso se non per qualche di fferenza che passi tra esso e gli altri luoghi .

103 II ",io di.fire. intendi di sapere la proprietl di quel cielo: cbe
percio vengono lui in lWguito da Beatrice dichiarate .

106 107 108 La natura del Mondo che ec. .. Sull' autorita dei Coo.
Cu. e CUT. e di altri Testi 31. veduti dai Sig. .A.ceademiei. ebe leg.
gono la natura del Mondo in luogo' della natura del moto. abbiamo adot
tato questa lezione, e tanto pili volentieri • quanto cbe Ie ragioni espoate
dal P. Ab. di Costanzo nella aua utlel'a, cbe noi riporteremo nel To
mo IV della presente Edizione ci hanna pel'8uaao pm della glossa del P. L.
8U la eomune lezione la natura del "l.Oto, ch'~ la seguente. N. E. Es
sendo natura del eircolar mota, che nel di lui mezzo sia quiete, ed. in
lama al mezzo tutto si muova, il Poeta percio, del eircolar moto de' deli
parIllr volendo, in luogo di dire La natura del circolar moto, adopera
perifrasi, e dice La na/.ura del moto, che meta II m8:uo, e tuttI'
I' altro intQrllo nwove - Quinci comincia , JDeomincia da questo nono
cielo, delto percio primo moiJile - come tla sua meta a come da luo
go fin dove, e non pin oltre, puo essere movimento.

log 110 III Questo cielo non ha attro Jove. altro fuogo, CM la di
l1ina mente. Ammesso Dante avendo Pllr"d. I. 123. muoversi il primo
mobile nel cielo Empireo; ed accennato aveRdo nel medeaimo canto 41. 76.
e seg. eio, ell' espreasamente asserisce nel Cen"ito, cagionarsi il girare
del primo mobile dal ftr11entissimo appetito, che ha eiaacuna parte di
elso a dascuna parte dell' Empireo (a), diceodo qui, ehe il primo m~

(a) Tl'alt. 2. tap. 4.
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112 Lucc ed amor d' un cerchio lui comprenuc
Sl, come questo gli altri, e quel preciolo
Celui , che'l cinge, solamente inteutle.

1 15 Non e suo moto per ahro distinto:
Ma gli altri son misurati tla questa,

bile non ha altro dove Che la mente tli'IJina, eel appresso aggiungendo,
che non ~ it medeaimo cielo cerchiato Be non di luce (Iuce divina) ed
amore, sembra che abbastanza ne determini a intendere pe '1 cielo Em
pireo' Iddio medeaimo, e per Ie parti di esso beate intelligenze, e non gi~

materiali cose - in eke s' accende ec. , entro della qualdivina mente
accendesi nel primo mobile quell' amore, quel detto fer'IJentissimo appe
tito, che 10 fa girare, e la virtu ch' eS80 trasmette ai SOtlOposri deli (a) 0

112 11.3 114 Luce ed amor ec. : unitamente IUf:e ed amore d' ogni
intoroo 10 circondano, sieeom' esso gli altri iaferiori cieli circonda. Com
prende, in vece di comprendono, dice per zeuma in grazia della rima
- e quel precinto, e cotale precinlo, cotale eel"chio di Ince ed amo
re (b), solamente inteltae coilli clze 'l ciT/iff', so]amente quel Dio, che 91
primo mobile 10 cinge, 10 circonda, intende' governa (c): a differenza
ciOO deg]i altri deli, che Iddio fa intendersi, governllrsi, dagli anieli,
dett} perciD lntelligfmr.e. II Laudino, Daniel]o, e Venturi chiosano es
lere qui precinto aggettivo 0 Ma con quale sustantivo congiungerem noi
questo aggettivo 1 Col primo mobile r No certamente: cit' essendo il primo
mobile appena aceennato col pronome questa (Si come questa ~li alt,i),
maJamente aeeenuel"ebbesi con quello 0 Col cieJo Empireo adunque' Cosl
i tre prefati espositori l'intendoDo; i quali percio dicono, che quel pre
f1iNtO vaglia come quell' Empireo compreso e contenuto (d)" A questo
intento pero DOD 80lamente larebbe nf'CeS88rio che aVe8se di gilt il Poeta
del cieJo Empireo parlato , e detto da ehe sia esso precinto, IRa hisogne
rebbe inoltre, ehe solo eS80 Empireo, a differeD'" di tutti gli ahri cie
Ii, fasse i] precinto, tal cOO DOD: se ne potellae intender altro 0

115 116 Non e suo moto per altra dislinlo: Ma eco: non ~ il mote
di lni cono.ciuto veloce 0 tardo, Don ~ misurato per altro moto; ma ea
~ ~]a misura d' ogni altro 0 Prendendo noi comunemente la misura di
tutti i movimenti da) diumo moto del Sale diviao in ore e minuti; e
questo ( in sistema degli Scolastici, segulto dal Poeta) facendosi per azio-

(a) Vedi Pal". II. 112. e .esg. (b) Prer.i,.IQ per cttrchio adopera Dante
anebe Inf. un. 34. (e) Supponendo Dante che Ie pnteaze motriei ego
vernatrici delle cele.ti Ifere operino non per via di moto, ma di 1010 intendi
mento, come chiaramente De- da ello a capi!"e tolla prima canZODe del sun
Convito 170;, che inlfNIdendo il terzo del mOl'ele; percib qui, a favor della ri
ma ~ Ja cagione per J' efl"ello adoprQodo, dice ;nlenck in vece di ,o~'erna ..
(d) Co.l'1 VCDUlri concOldemenle 81 Landino e Daniello ..
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81 come diece da mezzo e da quinto·.
118 E, come'l tempo tenga in cOlal testa

Le sue radici e negli altri Ie fi-onde,
Omai a te puot' esser manifesto.

121 0 cupidigia, che i mortali affonde
Sl sotto Ie, che nessuno ha podere
Di trarre gli occhi fuor delle tue onde f

124 Ben fiorisce negli uo~ini'l volere:
Ma la pioggia conlinua converte
In bozzacchioni Ie susine vere.

127 Fede ed innocenzia son reperte
Solo ne' pargoleui : poi ciascuna

ne del primo mobile, conslegue dIe realmente esso primo mobile lia ls
misura prima. e non d' altronde misurata, di tutti gli altri movimenti •

. 1\7 Sl come diece ec. In vece di genera]mente dire, siccome il 1IUJfI
(;ior numero e proclotto e· misurato dai minori, e non produce esso rU:
misura i minori, individua il maggior numero oel diece, ed i minm
nel mezzo, oella mela di esso, ch' ~ il cinque, e oel quinto. nells quinta
parte, ch' e il due.

1\8 119 120 E come it tempo ec. Fondando noi I'idea del tempo
nel di urno mota, che vediamo, de' pianeti, e di cotal malo euendone ca
gione il diurno invisihile malo del primo mobile, vieoe percio il tempo
ad avere in esso primo mohile, quasi pianta in testa, in vaso I Ie radici
sue nascoste, 18 nascosta sua origine; ene' pianeti Ie fronde, il miaara
tore a noi visibile moto.

12 I Ai/onde, per aJlondi I sommergi, antitesi, in grazia della rima.
123 Di trarre Sli occhi fuor delle tue onde: coal la Nidoh. I Di ri

trar gli occhi foor delle tu' onde: cosl I' edizione della Cruaca e Ie Ie

guaci ... 11 POSTILL. CAET. chiosa a questa luogo: Exclamat contra om
nes, qui propter cupiditatem temporalium perdunt aeterna N. E.

124 Ben fiorisce ec. Spuota alcuoa fiata dall' umana volontA qualche
tiore di huona determioaziooe.

125 126 Ma la pioGGia ec.: me, come la continua pioggia conl'erte
Ie lusine vere, buone, io bozzacchioni inutili (a), coal i frequenti. in
ceoth·i al male pervertono j) huon volere.

12.7 Son reperte, per sono trollate. si trovano.

(a) Bozzaechioni, .barto, 0 frullO imperfello del .usino ,quando nell' U'

viare • forrnarai inlri.li.ce rimanendo talora piu groasa della .u.ina ; rna aenn
I. giusla forma, aeoza il "pore, e .eola il Docciolo. V&lITUII.I.
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Pria fugge che Ie guance sien coperte.
130 Tale, balbuziendo, Rncor digiuna ,

Che poi divora con la lingua sciolta
Qualunque cibo per qualunque luna:

J 33 E tal balbuziendo ama ed ascolta
La madre sua, che con loquela intera
Disia poi di vederla sepolla.

136 Cosl si fa la pelle bianca nera
Nel primo aspetto della bella figlia
Di quei, ch' apporta mane elascia sera.

139 Tu, perche non ti facci maraviglia,
Sappi che 'n terra non e chi governi:

129 Sien eoperte, intendi, aalla barba.
130 131 132 Tale balbuziendo aneor ec. Tale incomlncJa a digiu

nare nella etla ancor balbuziente, il qual poi, colla linGua sciolta, dive
nuto grande, dillora qualunque cibo per lfuall4nque luna, trasgredisce
tutti i digiuni, che in varii tempi dell' anno la Chiesa camanda. A que
sto modo mi pare che v' entrino meglio e il qualunque cibo, per rap
porto a que' cibi, che nel digillDQ sono proibiti, e la qualunque luna,
per rapporto a certe stagioni neUe quali viene i1 digiuno dalla Chiesa 0 .....

dinato. Ove aU' 0PPOltO inteso il parlar del Poeta in quel generale sen
80, ch' altri dicono, che J.i continente J.iventi I' uomo intemperato, vani
aggiunti renderebbonsi e U qualunque cibo, e I. lfualunqu.e luna; impe
roccM divien I' uoma intempe"rante col troppo mangiare quantunque limi
tato a certi cibi, ed • certi tempi.

J 34 135 Con loquela intera, vale il medesimo che il detto quattro
'Yersi sopra con la linGUa jciolta, i1 medesimo cbe di'IJenuto Grantk.
- Disi4 t!C. (Desitkra COD. CUT. ) Per non &entire pie correzioni, ~
per diseiparsi la di lei dote. .

.30 13:7 138 Cosl si fa la peUe ee. Costruzione. Cod la pelle tk1l4
klla fiGlia di quel, ch' apporta mane, tllascia sera, della natura urna
... bella 6glia del Sole (a) nel prlmo aspettQ bianca, si fa nera; eli
huona ch' ~ nel principio rendesi in fine catlin.

140 Sappi che 'n terra, cosl la Nidob., e Pensa cAe 'n terra I' altre
edizioni •

(a) Po" Deum ;'mura omnium aw:torem tIC mockrtllorum., Sokm patrem «
IlUCtorem ,enerlltwlli,,:rediderwu elSe anti'l"i. Natal Couti MytIaQl.1ib.5. caP.lT.
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Onde 51 svia l' umana famiglia.
142 Ma prima che Gennaio tutto_ 5verni ~

Per 1a eentesma, eb' e laggiil ncgletta,

141 Onde 51 sv;a ec. Essendo l'U5O di soprassegnare gli accenti po
steriore ai tempi di Dante, ('redo percio av"enuto che siasi dagli espo
sitori inteso S(,l;ttO si svia in luogo di sviasi. 10 pero. pe'l significato
('he al ,-erho s'viare eomreteAlncbe, di uscir di via (a) amo d' inteB
dere ehe scri"esse Dante Sl svia in luogo di COSI svia. e segno percio
l' aecento sopra III particella 51 • .

.. II Sig. G:letano Poggiali spiega questo passo cosl >J aftincb~ dun
» que tu 110n ti f:ted meraviglia di tanti disordini. sappi, ehe cio aeea
n de, pereh~ al presente gia in ltalia fra voi mortaH l' edUCaoUone s1 ci
» vile, che religiosa della gioventn dipende oggid1 da moderatOl'i tuttI di
» partito Guelfo, e lIf'mici per conseguenza dl ogni buon governo. e per
.) cia I' um:ma societa si abbandona tra voi a mille traviamenti N. E.

14~ 143 Prima che Genna;o ee. Centesma (sincope di eentesima)
lIppella il Poeta quelJa minuzia di tempo, ehe a' suoi giorni (prima della
correzione Gregori:tna) davasi di pin al moto periodico del Sole, com
putandosi -di giorni 365. ed ore preeisamente 6. , peroccM minuzia tale.
vhe nel corso di circa eento anni ammonIan a formet'e un giomo. ~re

ore ~4. (b) : 'e come per tale minuzia trascurata, 0 ·non avvertita. nella
correzione del calendario fatta da Giulio Cesare, veninno i mesi a tam
l'e, a reDde!'si eioe d' anno in anno posteriori alla corriapondente stapo
ne, perciu dice Dante Prima che Cennaiotutlo sverni (e6C4 tutto dall.
iemale st;tgione) Per la eentesma -ee.

Dante (critiea il Venturi), conforme all' apinione nonesatla di
aleuni , eredeva ehe 10 S1JtlNO Ira l' anna civile e'l so/are fosse It& cen
tesima parte 'iii un 'Ill •

Dante (dieo io) appello quello IVario centesima , DOn malema1:ica
mente estrettamente. ma volgarmente oe largameltte, peroccbl! alla cen
tesima molto ,,'icina: ed 81Itori che collocassero quello $vario in unA pre
eisa eentesima (come il Venturi ~ d' intendimento) io Don Ii tTovo (c).

Solo col Venturi approvo io pure l' avvertimento del Vellutello, efte
oi un soecorse, che in breve Dante attendeva (tl), ·dica prima che Gen
naio tutto sverni (cio che. preso in rigore. import:lt? avrebbe secoli

Ca) Vedi'l VoraboJario della Cr. sollo il verbo I\liar#! ~."2. (11) Vecli
gli al1tori rhe lrallano del campulo erc!psiaslico. (e) Virgilio Giannolli rer
tamenle nel suo discorso 2. del computo eccJpsiastico, riferendo Ie nrie opi
niooi circa Ja quantila dpl manco al Giuliano Solare periodo di giorni 565.
ed ore 6., quella dena precisa cpnlesima DOD riferi.ce. (b) Qui pure i co
men1atori , per la maggior parte, ifitendoDo il lIOCcor.o aspettato daU' Imp.
Arrigo VII. , mn vedi la nola al c/lnto nXJIJ. del Purg. v. 43•

•
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Ruggeran sl questi cerchi superni,
145 Che la fortuna, che tanto s' aspetta ,

Le poppe volgera u'son Ie prore
51, che la classe correra diretta:

E vero frutto verra dopo'l flore.

moltisaimi), uundo di quel medesimo colore retlOrico che am U Petrar
ca nel capitolo I. del Trionfo d' Amore

Mansueto fanciullo e fiero veglio:
Ben s" ch' il prova; e fiati cosa piana
And mill' anni ec.

E noi similmente (aggiunge molto bene esso Vellutello) quando \'ogHa
mo ad aleuno dimostrare la cosa inaspettata dover tosto avvenire, molte
volte diciamo cosa simile, come: Ma prima che passin cento, 0 mille,
ann;, tu 10 vedrai, 0 tu ne sarai f:hiaro.

144 RugfJeran sl ec. Supponendo che col voJgersi e variamente com
binarsi de' deli canginsi gl' influssi nelle terrene vicende, e SlIppooendo
inoltre che il volgimento de' cieli romoreggi (a), questo romoreggiare che
ruggere 0 sia ruggire appeJla , pone pe'i rivoJgimento; ed in vece di di
re, tanto s;' 'lJolgeranno, dice 51 rusgeran questi cerchi superni, que
sti cieli .

. 146 u poppe volgert! ec.: letteralmente vale, fart! cl&6 comno Ie
nevi opposto cammino; e metaforicamente, fara mutar agli uomini co
stume.

147 La classe, la carovana di navUj.
148 E vero frutto verra ec.: cioe, Don phi convertiranai Ie .wine in

bouacchioni; come diue di 8Opra.

(III) Vedi, tra gli altri luoghi, Par. I. 78. e quella Dota.

Fzne del canto ventesimosettimo.

Tom. 111. Iii
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---
ARGOMENTO

Dimostra il Poeta in questo canto, in che lJUisa e'i fu concetluto di
poter 'IJedere la essenza divina, e che ella eli 6rado in grado si ap
presento a lui in tre 6erarchie eli nove cori d' angeli che Ie stann.
d' intorno : cd in ultimo pone alcuni dubhj dichiaratisli aa Beatrice.

I

4

7

10

Poscia che contro alIa vi~ presente
De' miseri mortali aperse il vero
Quella che'mparadisa la mia mente;

Come in ispecchio fiamma di doppiero
Vede colui, che se n' alluma dietro,
Prima che l' abbia in vista od in pensiero,

E se rivolve per veder se il vetro
Li dice il vero, e vede ch' el s' accorda
Con esso come nota con suo metro;

Cosl la mia memoria si ricorda
Ch' io feci, riguardando ne' hegli occhi,
Onde a pigliarmi fece amor la corda:

1 Contro, contrarillmente, a riprensione • [ncontro leggono I' edizioni
diverse dalla Nidobeatina (Poscia CM 'ncontro ec.) ; a peri> significant •
come dee qui, contrariamente ed a riprensiorJe meglio ~ contro .

2 Aperse il '!.'ero, manifesto Ia verita, il llingolare pe'1 plurale, per
Ie verita dichiarate nel precedeQte canto.

3 Quella che ce. Beatl·ice.
4 Doppiero, torcis di cera, cosl detta da i raddoppiati lltoppini I de i

quali ~ composta. VENTURI.

9 Con eS50, col lIero - come nota con suo metro. come il hea
composto canto si aceorda enl metro de' versi che si cantano.

10 11 12 Cos! la mia PC. Ellitticamente f:wellando accenna che al me
dpsimo modo., guardando egli ne' begli ocehi di Beatrice (in quelli de' quaIi
"BIsesi amore per legarnelo a lei). videvi dipinta come in ispec:chio l'iJa
magine di ci~ che, poscia rivoltandosi I vide realmente.



~ ." .

I
I

I

~

\
\
\

'- >':'\

\
\

/,

/
/

"""&
I "

-----,

,/

,~

/
/

'r$-"/'........ ", ~

",

9
~:
N
ro
D-
O'
-<

C)
o
o

0.0-rv



,
j

CAN T 0 XXVIII. 435

13 E, com'io mi rivolsi, e furon tocchi
Li miei da cio che pare in quel volume,
QuallduDque Del suo giro ben 5' adocchi ,

16 Un punto vidi che raggiava Iume
Acuto sl, che'l viso, ch' egli affuoca,
Chiuder conviensi per 10 forte acume:

19 E quale stella par quinci piu poca
Parrebhe Luna Iocata con esso
Come stella con stella si coIloca .

. 13 14 15 E, com'io mi 'Tivolsi, e quando mi tu'io da Beatrice rivol
tato - e Juron tocchi Li miei, intendi, occhi (a) da cia che pare i~

quel 'Volume, e Curono gli ocebi miei mossi da quel Dio, cbe in figura •
come in appresso dirs, di lueidissimo punto apparisce quale centro di tut
ti i deli in me-zzo ad essi - Quandunque nel suo giro ben s' adoc
chi, ogniqualvolta il moto de'medesimi cieli ben si consideri. Allude a
quel del salmo Gaeli enarrant gloriam Dei (h).

Malamente il Venturi, cbe tratto tratto contraddice al d' Aquino, si
unisce qui al di lui parere, cbe per quel 'Volume si abbiano a intendere
gli ocebi della stessa Beatrice . Per esser proprio (dicono d' accordo ambe
due i chiosatori) dell' occhio il girare e 'Volgersi, non e improprio i1
dirsi 'Volume.

Pili. proprio pen>, dieo io primieramente, il girare e volgersi ~ dei
cieli : aDu talmente pili proprio, che per tale riguardo appella il Poeta aD
cbe altrove (c) i cieli stessi lIolumi. * n.POSTILL. CUT. daragioDe altri
meDti del significato di Cieli nella parola volume, cioo: sub quo 'Volumi
Jle omnia cOlltinentur et 'Videntur si bene conrideretur. N. E.

Poi, se dal riguardare negli. ocehi di Beatrice dicesi Dante rivolto
come colui che dallo specchio ri90lgesi aUo specchiato obbietto, come ci
entrera qui di nuovo il volume degli occbi di Beatrice r
. 16 Raggialla lume. spandeva raggi di luce.

17 A cuJo ,10 stesso, cbe risplendente - viso per veduta. per oc
chio - aR'uoca vale qui iUlImina; e non infoca. infiamma, ed abbru
cia, com' aTiri dicono, su I' esempio di quell' altro passo it fuoeo eterno,
Ch' entro I' aifuoca ee. (d) .

19 Piil poca, pili picciola.
20 21 Locata con esso, Come ec. posta in VlclDanza di esso punto,

come ~ in cielo vieina stella a stella. Colloca, colla sillaba di mezzo lun
sa, diastole in grazia della rima.

(a) Dopo appena delle ne' beB'i ocelli di Beatrice, dee Ii miei intenderd
••1er quanto Ii miei occhi. (b) Plalm. IS. (0) Parade xnur. verso 112.
(d) Inf. VUI. 14.

Ii i :1
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22 Forse cotanto, quanto pare appresso
Halo cinger la luee che 'I dipigne,
Quando 'I vapor, ehe 'I porta ~ piu e spesso,

25 Distante intorno al punto un eerchio d'igne
Si girava 51 ratto, eh' avria vinto
Quel moto, ehe .piu tosto il mondo clgne:

28 E questo era d' un altro circuncinto,

22 23 24 Halo con h scrive Ia Nidomeatina e nel testa e uel comeu
to; ed e questa voce un' apocope dell' halos che i Greci e i Latini appeI
Iarono quello che noi oggi diciamo alone, quel cercbio ci~ colorato cbe
vediamo talvolta pingersi intoroo al Sole ed alia Luna. Dall' aver altri vo
luto omeltere cotale aspirazione credo ne sia derivato il guasto che a que
sto passo incontrasi nella comune de'testi , sl manoscritti che stampati •
Gli amanuensi cioe non piu alo per alone intendendo , ma r:r I8gnO ar
ticolato del tenD caso , aItr' per separare il seguo dall' artico 0 scrissero 4

10 ; altri pel' riunirli vi frapposero, secondo l' uso, dlle I, e scrissero al
10; aItri finalmente, conosceodo discorde dallo stile di Dante 10 scrivere
a 10 ad alia cinger La luce (a), scriltSero in vece al cinger della luce.

Halo adunque riteoendo dalla Nidobeatina leggo nel resto con 1.
universaIi~ de'testi che a cotal necessaria lezione danno IllOgO (6)

Forse catanta, quanta pare appresso
Halo cinger la luce che 'I dipigne,
Q_ando 'I vapor, eM 'I porta, pi" ~ spesso.

Ed ecco come costruisco e spiego: Forse catanto, quanto Halo pare cin
ger appresso, circondare in vicinanza, .la luce , cl.e 'I dipigne, Ia Illce del
Sole 0 della Luna che I' alone forma e colora, quando il vapor, CM'1
porta, che porta in se dipinto ease alone, pi" ~ spesso. NObsi .essere ve
rissima la supposizione cbe, quando i vapori, ne' quali l' aloue si .dipioge,
aono piu densi, riti strelto ezianwo ~ 11 foro, che per entro di qnelli
apresi Ia Iuce de pianeta, e perci~ piu vicino al pianeta ste8lO pingeai
I' alone. • Oltre Ie convincentissime ragioni addotte dal P. L. per s08tene
re la Lezione Nidobeatina Halo in Iuogo di .,lila, aggiungiamo l' autorit~
del COD. CAS. che Iegge eguaimente, ed ha iooltre la chiosa in margine:
(lalo est illtJ vapor, qui cingit Lunam in modum circuli. N. E.

25 D' igne • di Cuoco. DelIo stesso Latino vocabolo, a cagion pore del
la rima, serveei Dante ancJ:ae Purg. XXIX. 102. Vedi cw abe ivi contra il
rimbrotto del Venturi ~ deno.
. 26 27 AvrJa vinto Quel moto, cAe pi" tosto il montlo cigne. Avria

vinto il Qloto di quel pi it veloce cielo che cioge il mondo.

(a) Vedi 'I .... 73 del canto prec. e quell. nota. (6) Tali non SODO i po
c:hissimi testi che JeggoDo al cincer deUa ltIce ec., i quali percio debbono
aWalto nOD curarai •
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E quel dal terzo, e '1 terzo poi dal quarto,
Dal quinto'} quarto, e poi dal sesto il quinto 0

3 I Sopra seguiva il settimo sl sparto
Gill di larghezza, che'l messo di Juno
Intero a contenerl0 sarebbe arto:

34 COSI l' ottavo , e'l nono: e ciascheduno
Piu tardo si movea, secondo ch' era
In numero dislante piu dall' uno: l

37 E quello avea la fiamma piu sincera ,
Cui men distava la favilla pura,
Credo perocche pin di lei s' invera •

40 La donna mia, che mi vedeva in cura
Forte sospeso, disse: da quel punlo
Depende il cielo e tutta la natura.

31 32 33 Sl sparto Gia eli la"ghezza, talmente gia, qU8DttmqDe I' aI
timo non foese, sparto, steso, in (a) largbezza. - il messo di June
.( I' arcoh.leno, I' Iride) (b) intero, non ci()t) quellfl sola porzione di cir~

colo cbe -in esso vediamo, ma I' intero circolo di cui ~ quell' area porzi~

-ue - arttJ, dal Latino a.rctus, stl'ettO ... D Cod. del SiS' Poggiali nel
'lI. 31. legge Sopra sen siva in vece di s"t,"Uiva ,ed il suo p08sessore ne
preferisee la Imione percM meglio esprimente il moto COD cui il settimo
cerchio si aggirava N. E.

35 36 Secondo eh' era In nUrAer9 ec. Coal, in vece di dire, a mi$llf'4
£he cresceva il numero del di lui ordine: imperoecb~ qU4lntO pin eresce
il numere, pit\ dati' uno, dalla unitll, si discosta. E malamente il Daniel
lo e il VeDtun cmOtlllDo per I' uno i1 puntino hlCido ch' era nel centro di
"que' cerchi 0

37 Pig since,.a, pin lucida.
38 La fa'IJilla pura, la scintilla, il ponto lucidiaaime, eelltro di quei

cerchi-o
39 S' invertJ, partecipa, e s' imheve: coal del ferro Bella fucina a dif

feren7Jl di un I8SS0 acconciamente si direbbe, che phi s'invera del fuoco;
• parola inveouta can ingegno, e molto pin esprime, che Ie dicease, Me
Slio ad essa favilla si assomiglia; la quale espressione sarebbe in questo
.euo maneante, percM qui vestivui que! cerchio in certo modo dell' ea-

(4) DetJa particella eli per ill vedi Cin ODe Partie. 80 8. (6) Vedi Nal'"
CoDti Myth. lib. 8 cap. 20.
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~Iira quel cerchio che piu gli e congiunto,
E sappi, che'l suo muovere e 81 tosto
Per l' afl'ocato amore, ond' egii e punto.

Ed io a lei : se'l mODdo fosse posto .
Con l' ordine, ch' io veggio in queUe ruote,
Sazio m' avrebbe cio che m' e proposto:

Ma nel mondo sensibile si puote
Veder Ie cose tanto piu divine,
Quant' eIle son dal centro pill remote.

Onde , se '1 mio disio dee aver fine
In questo mh'o ed angelica templo ,

ser proprio di quella Cavilla, che la fiamma pin sincera comunicavagli.
VENTURI.

40 41 42 Ali 'l'etleva in cura Forte sospelo, mi vedeva fortemente
astratto nella curiosita di sapere che si fossero quel punto e que' cerchi
intorno - da quel punto Depende il cielo e tutta la natura. Inten
·dendo per cotaIe punto significarsi l' indivisibile di"ina essenza, fa da quel
la riconOllcere l' origine di tutte Ie nItre cose; e nIsi della formola stes
sa d' Aristotele, che d'Iddio come di necessario priocipio fave])ando, dice
Ex tali igitur principio dependet coelum et natura (a): dipeode cioa
la costituzione de' cieli; c tutto il loro intlusso ol."He eose inferiori.

46 47 48 Se'l mondo fosse ec. Se io vedessi i deli tanto seemal,'e di
moto e di luce, quanto pin 5000 dal centro rimoti, come Teggo che
fanoo quelli cerchi, it tuo avviso m' avrebbe del tutto acconteutato.

50 Le cose Iegge la Nidobeatinll, e Ie volle leggooo tutte I' aItre edi
mooi. Vedi pero nel canto seguente v. 31. e segg. ove Beatrice ren~n

do ragione al Poeta :mche di questo parla in geoerale di tutte Ie mon
dane sostanze; aIle quali pero Don quadra I' appeUazione di 'Volte ~ n~ di
ruote , che haoDO pur trovato gli Acclidemici dell" Crusea in aIc-uni mss.
- pib. divine, pin partecipanti della divina perfezione. • La parola
divine nel COD. CUT. trovasi sottolineata e nel margine ]ateraIe si Ieg~

la variante festine che puo introdurre grave disputa: e da] cODtesto sem·
brerebbe pel centro del v. 51. iotendersi do'Vcsse quel punto da cui de
pende il Cielo e tulta La natura v. 4:.. N. E.

51 Dal centro, ioteodi, della terra.
5:. 53 Se 'I mio dislo ec. Se ]a cUl'iosit~, cbe in me si eccita in que-

sta maravigliosa ed agli angeli serbata abitazione, dee rimanere perfetta
mente paga. Miro per maravit;lioso adopera il Boccaccio anche in prosa (lJ) •

•

(a) lIJetaphy,. lib. 12. (b) Ved.i '1 Vocabol. della Cr.
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Che solo amore e luee ha per cqnfine,
55 Udir eonviemmi ancor , come l' esempio

E l' esemplare non vanno d' un modo;
Che io per me indarno a cio contemplo •

58 Se Ii tuoi diti non sono a tal nodo
Sufficienti , non e maravigIia,
Tanto per non tentare e fauo sodo;

61 Cosl Ja donna mia; poi disse: piglia
Quel ch' io ti dicere>, se voi saziarti,
Ed intorno da esso t' assottiglia .
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54 Che solo amore ec. Che i! il nono ed. ultimo de'deli corporei,
aicche per confine all'insu non ha altro che l' empireo, cielo di tutt' al
tra aorta, e consistente in amore, e luee di Clonoscimento, siccome sede
propria de i beati. Cosl pure ha deno nel canto :UVIl. Y. 112. Luce ell
amor d' un cerchio lui eomprende. VENTUBI •

55 56 Come I' esempio E I' esemplare ee. Come ,essendo la terra coi
eieli intorno un esempio di questo punto con intorno questi cercbi, non
corrisponda poi I' esempio all' esemplare· nella avere, com' euo ha, ph\.
perfetle Ie parti che 80DO al centro phi vicine; ma abbiale anzi al con
trario.
: 5'] In tlarno a cia contemplo, in vano affisso la mente mia a cercar

ragione di cotal divtlrio.
58 59 60 Se Ii tuoi diti non sono a tal nodo Sufficienti. se Ie tue

dita non sono abbastanza forti per isciorre questo, nodo :bellissima meta
fora. invece di dire se it tuo inge{;no non e capace a sciorre questa
difficolta - non e maravi{;lia. non i! cosa da' farsene maraviglia
Tanto per non tentare e faUo soda. Come un nodo in fune, od altro
che, quanto pin se ne lascia intentato 10 scioglimento, pin (indurandosi.
nella nodosa posiziooe la materia) diviene difficile a sciogliersi, istaodo
pereio Dante su l' iocomiociata ID/itafora in vece di dire cbe, non aven
do alcun mai sn di tale divario proferito parcre ch.e qualcbe lume recar
potesse, restava percio la ricerca in tutto il suo diffieile, dice essert quel
nodo per non tentare fatto sodo.

62 Dicero, da dicere per dire. adoprato da buoni scrittori anche in
prosa (a) saziarti per renderti pQ{;O.

63 Intorno tla esso" come disse Purg. VI. 85. intomo tlallc prod/reb)
- t' assouislia, 8guzza l' ingegno tuo.

(0) Vedi '1 Voc:abolario deU. Crusc:a. (6) Vedi Cinonio Partie, 141 4-.
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64 Li cerchi corporali enno· ampi ed arti
Secondo il pin e'l men dclla virtute,
Che si 'distende per tUlte lor parti •

67 Maggior bonta vuol far maggior saiute:
Maggior salute maggior corpo cape,
S' egli ha Ie parti ugualmente compiute •

70 Dunque eostui, che tutto quanto rape
L' alto universo seco, corrisponde
Al cerchio che piu ama e che piu sape.

7.3 Perche se tu alla virtu circonde
La tua misura, non alIa parv.enza
Delle sllstanze che t'. appaion tonde,

-64 Li cerchi corporali (Iicieli ) enno ampi ed arti , legge la Ni
dobeatina o\'e I' altre edizioni L' cerchi corporai sono ampi ell arti. En
no pero, ed en ( c:h' e 10 atesso ) in vece di sono adopera il Poeta in
altri luoghi phi di da.e (a), e ad O8ui modo dee spiacer meno che cor-
porai in 18080.«Ii corporali - am. -dal Latino orctu., stretti,

65 Secondo il piu e 'I men della virtute, secondo la maggiore e mi.
nor virtu che hanno d'influire nelle cose a loro sottoposte (b). .

-67 68 6!) MafJgior honta ec, Bonta pill grande vuole una pili cnnde
eltensione de' salutari, de' bene6ei • suoi influssi ; eO· un corpo di natura

..&ua piu grande, se in nissuna delle sue parti aia mancanle , e, per Ja sua
~aggior estenaione, capace di ricevere in se una maggior copia di cotali
mflu6Si . Cod ( aggiunge j} Venturi ) piu l&let! un gran eristallo. cIu:
un picciolo, in se raduna e eontiene. chc poi tramanda. 0 rifleue.

70 71 7" Costrti ~ qnesto !lOno cielo in cui siamo. Del pronome. co
~tui detto delle coae msensate vedi Cinonio (c) - c},e tulto -quanta
rape L' alto uni'l'erso, che movendoai -egli ;1 plimo rapisce ~ tira aeco
in giro. tutta I' alta parte del mondo. tutti i cieli - eorrisp0n4e .41
-cerchio cht! piu ama e che piu sape. ha tanto maggior perfezione so
pm gli altri cieli di lui pin piccioli qunto sopra degli altri (lerchi pia.
ampli ne ha qui 'I piu picciolo·, comp08to di Sera6.ni, aup i piu in.
Damorati di Dio, e -da Dio illuminati.

73 74 75 Se tu aUa Yirtu circonde (-antitesi per circondi ) la tua
misura. Misura direi io qui signi6care lost.esao che istrumento tla mi
surare. I sartori di falto e calzolai appellano misure queUe striacie eli

Ca) Vedi Parade XIIl 97 e que)]a nota. (£) Vedt, tra Sli altri 1aoShi J
:J'ar.d. II. 123. (c) PtUcic. 63 4.
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76 Tu vederai mirabil convenenza
Di maggio a piue e di mmore a meno;
In ciascun cielo, a sua intelligenza.

79 Come rimane splendido e sereno
"L' emispero dell' aere, quando soffia
Borea dalla guancia ond' e piu leno;

carta che teogooo apparecchiate per misurare Ie um80e membra. Anzi
dal modo coo cui prendono questi arte6ci Ie 101'0 misure, circondando
an' uman corpo cotali striscie di carta, crederei detto dal Poeta circon
dar la misura per misurare - f1ar~'enza, apparenza, per locale esten
sione - Delle sustanze, cite t' appaion tonde, di queste angeliche 110

stanze, che t' appariscono disposte in cerchi.
76 77 78 Tu vederai (I' intiero del sincopato vedrai) mirahil ec. Ve

dl'ai tu in ciascun cielo mirabile convenenza, convenienza, corrisponden
za, a sua intelligenza (iI siogolare pe'l pI.uraJe) aIle su~ direttrici in
telligenze, ai suoi lmgeli direttori (gli ordini de' quali, intendi, in que
sti nove cerchj si distmguono) Di maggio a pthe ec. del cielo maggio
re in grandezza al cerrhio d' angeli pil\ vicino al centro, ch' ~ Iddio, e
percio di maggior virtu, e del cieJo minore in" grandezza al cerchio d' an
geJi menD a Dio vicino, e di minor virtu. Della voce mag~io per maggio
re vedi cio ch'e detto, anche per rigulll'do al presente passa Inf. VI. 48.:l:xl:l. 84.
ed altrove. _ .. n Diligentissimo Sig. Poggiali io questo Iuogo ncorda
che Dante gill nel C. VIII. v. 34. e seg. aveva accennata queSlc'l corris
pondenza fl'a ciascuno dei nove CieJi ed uno de' nove Angelici Con, fa
cendo dire 8 Carlo Martello incontrato nel Ciel di Venere" Noi ci vol.
giam co' Principi celesti D' un giro ec. Ed essendo questa corrispondenza
spiegata da Beatrice in ragione inver-sa della grandezza, rna secondo l' ordi
ne della maggiore 0 minore rapidit?t e virtu rispettiva tanto de' Cieli ma
teriali che degJi intellettuali, perch> conclude il Sig. PoggiaJi, che Dante
conferma qui cio che aveva gia supposto nel C. VIII, vale a dire, che il
COl'O de'Scl'afini governi il Primo Mobile, (luello de' Cherubini il CieJo
delle 6sse, I' altro dc'Troni queJIo di Saturuo, e cosl Giove sia governato
daIle Dominazioni , Marte dalle Virtu, Venere da' Priocipati (Vedl quel che
diceva Carlo l\lartello) Mercurio dagli Arcangeli, ela Luna dagli Ao
gioli N. E.

80 81 Quando so/fia Borea dalla guancia ec. Supponendo Dante che
sieno i venti, qual si dipingono, soffianti umane facce, e che il duode

'nario numero de'venli auticamente riconosciuto (a) si formasse dai quat
tro cardinali venti soffianti ciascuno in tre modi, 0 cioe direttamente,'

•

(a) Vedi, per cagioD d' esempio, la rarta Typus orbis a Ptolemaeo de
SC,.iplU8 nella Geografia universale del medesimo autore •

Tom III. K J,. k
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82 Perche si pUl'ga, e risolve la roffia,
Che prla tUl·bava s1, che '1 ciel ne ride
Con Ie bellezze d' ogni sua parroffia;

85 Cosl fec' io poi che mi provvide
La donna mia del suo risponder chiaro',
E come stella in cielo il ver si vide.

88 E, poi che Ie parole sue ristaro,

ovvero l.a bocca storcendo e stirando or dalla destra ed or daUa Slmstra
guancia; pcrcio, reputando esso nostro poeta che Borea dalla gllancia sini
stea cacci fuora aquilone, e dalla destra il eircio, vento dell' aquilone piu.
len0 , meno cioe impetuoso, dice quando soffia Borea dalla suancia.
ond' epiu leno. Borea da quella guancia, onde ec. leggono I' edizioni di
verse dana Nidobeatina facendo borea di due sole sillabe.

8:A 83 84 Roffia spiega col Buti i1 Vocabolario della Crusca essere
densita de'vapori umidi. Non ci recando pero i1 Vocabolario altri esem
pj cbe questo stesso di Dante: e trovando noi dall' altro canto che roffia.
(con 0 stretto) appeJlasi in Imola, ed altri paesi di Romagna , quella Ior
dura che su Ie monete, ed altre cose, col maneggiare cagionasi (ruffa.
la diciam noi Lombardi, e roccia la dicono i Toscani (a) ), convicn cre
dere tale sia il proprio significato di roffia : e cbe trasferiscalo Dante qui
convenientissimamente a significar nebbia 0 nuvole: perciocch~ ugualmente
Jordano queste ed oscurano il cieIo, come la roffia deturpa ed offusca la
superficie delle monete 0 d' altri obbietti. Aver Dante prese voci non
solo da paesi fuor di Toscana, rna ancbe fuor d' !talia, non ~ bisogno cbe
qui si ridica _ Clle prill turhava, intendi '1 detto emispero dell' ae
re - ne ride, per ci si fa hello, rallegrante - Con Ie bellezze
d' ogni sua parroffia, di tutta lit sua comitiva, cioo del Sole, Luna. e
stelle. Parrofia, 0 parC?fia in senso di comitiva ~ termine U53to eloian
dio da ser Brunetto Latini (b), e da Giovan Boccaccio (c): e pero, ae
aile orecchie del Venturi sonerebbe di questi versi piu dolce una can
zone Tedesca , cio non ~ colpa del Poeta.

85 86 87 Poi cM mi prnvvide del suo risponder chiaro, poicM mi
favort (diremmo noi ), mi fece dono, di sua chiara risposta - E co
me stella ec. e si vide (intendi, da me) il vero, la verit~, rilucere
come stella in cielo.

88 Ristaro, sincope di ristarono, sinonimo di restarono, vale qui 'I
medesirno che cessarono, termi"arono.

Ca) Vedi '} Vorab. della Cr. ana voce roccia.
(c) Teseid. Jib. t st. 113.

(~) Pataj'. cap. 1.



CANTO XXVIII.

Non altrimenti ferro disfilvilla
Che bolle, come i cerchi sfavillaro.

91 Lo 'ncendio lor seguiva ogni scintilla:
Ed eran tante, che'l uumero loro
Piu ch' '1 doppiar degli scacchi s' immiJIa .

443

89 90 Non altr,'menti e.e. Costruzione. Non altrimenti disfavilla.
manda flwille, ferro eke" holle .

91 La 'neendio lor se~uiva ogni scintilla. n Landino e i1 Venturi i
soli, quanto veggo che indagllno il senso di queste parole, diconlo esse
re, che Ie scintiHe mosse ne' cerchi non si movessero talmente, che uscis
sero de'respellivi cerchi, rna ciascuna nel proprio cerchio ed ordine rima
nesse. A me perC> con senso pili adalto sl aIle presenti pa,ole, cbe 81 se
guente paragone del progressivo doppiar degli scaeelti, parrebbe, che
pe 'I seguire ogni scintilla I'incendio de' cerehi s'iqtendesse che, come
l'iocendio de' cerchi fu che sfavillaro, doe tramllodarono faville, scin
tille. cos1 ogoi scintilla. imitllndo essa pure 10 'ncendio, 10 sfavillare de'
cercbi, proseguisse 8 sfavillare. a dividersi in altra ~ntille; nella gUiS8
appunto che vediamo farsi dagli accesi sfavillanti tizzi alcuna volta. non
senza piacere di un occhio curioso.

9"1 93 II numero loro Pia s'immilla. contiene in se il mille pin vol.
le cbe no 'I conlenga it numero cbe nasce dal doppiar degli seaceki; dal
contar cioo uno nel rrimo scacco, 0 sia casella dello scacchiere • due nel
secondo. quattro ne teno, oUo nel quarto e colla medesima progressio
De fino .1 sessllntesimoquarto ultimo scacco .

C081 concordemente, e bene, chiosano tutti gli espollitori. che leg
gono doppiar degli scaechi , e non doppiar delJli seioechi. come mala
mente leggendl? il Daniello dice avere con cia avuto Dante nlira a quel
dellO deJJ' Ecclesiaste Stultorum infinitus est numerus (a). cbe italiana
mente disse il Petrarca, Injinita e la sehiera degli .s.cioecki (h), Per ca
pire pero perche tra Ie molte serie di notissime cose, su delle quali po
teva cotal progressiva dupplic8zione appoggiare (potevala esempigrazia ap
poggiare Sll Ie dita dell' uman corpo, su i giorni del mese, dell' anno ec.),
scegliesse Dante Ie caselle dello scaechiere; e, cia eL' ~ pili. perch~ coi
due soli termini del doppiar degli 5caecki abbastanza intendesse accennata
)a stessa progressiva dupplicazione, per meglio queste due ragioni capire
eonviene supporre notoria il fauo. che (testimonio il d' Aquino) (c) nar
ra Tommaso Hide (d), e riferisce Giovanni ValJis (e), come cine l'in
Teotore degli seacchi Sessa Ebu Dahir Indiano, avendo presentato il nuovo
giuoeo ad un Re della Persia, ed essendosi questi ofFerto di dargli in pre-

Ca) Cap. 1. (b) Trionfo del Tempo. ee) Annot.z.. questa canto.
(d) De Ludis OrientalibrlS. opruculo sinsulari de Mandraloria. (el De pro
grell. Geom. c. 13.
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9!~ 10 sentiva osannar <li cora in cora
Al punta fisso, che gli tiene agli ubi
E terra sempre, ne' quai sempre foro :

97 E quella., che vedeva i pensier dubi
Nella mia mente, disse: i cerchi primi
T' hanno mostrato Serafi e Cherubi.

100 COS! veloci seguono i suoi vimi,
Per somigliarsi al punto quanto panna,
E posson quanto a veder son sublimi.

mio quanto chiesto avesse, chiese egli un granello di frumento duplicato
e riduplicato tante volte quant' crano scacchi nel presentato scacchiere: e
che, rideudo da prima il Re di tal petizione, come di cosa di nissun con
to, falto poscia fare il calcolo , trovo di non avere abbastanza grano da
soddisfarlo .

94 95 96 /0 sentiva ec. Costruzione. /0 sentiva di coro in cora osan·
nare ,cantare osanna (a), al punto fisso, a Dio (b), c.lie gli tiene '.
e terra sempre agli ubi, ai luoghi (c), ne' quai sempre flro. sntitesi
di furo, sincope di flu'ono, in grazia della rima. L' edizioni diverse dalla
Nidobeatina Ieggono all' ubi, net qual ec.

97 Dubi per dubbiosi , dol Latino dubius, in grazia della rima .
98 I cerchi primi, i due primi cerchi al punta pin prossimi .
99 T' hanno moslrato, eoallage di tempo, per ti mostrano - Se

Tafi e Clterubi, apocope dell' Ebraiche voci Seraphim e Cherubim corns
pondenti aile !taliane Serafini e Cllerubini; due de' nove ange1ici con
menziooati nelle Scntture.

100 / suoi vimi, vale i suoi legami (d), e Iegami d' amore: onde
del cerchio de'Set&6Ili gia disse sappi , clie'l suo nwovere e 51 tosto, Per
I' affocalo amore, ond' egli e punto (e).

101 102 Per somigliar.fi al pu.nto ec. Essendo, giusta 10 scrivere di
S. Giovanni , Sitailes ei primus; qunniam virkbimus eum sicuti est (f).
una medesima cosa il ved!'!" Dio , e I'llssomigJiarsi a lui, in vece Dante di
dire, che i Serafini e Cherubini cosi velocemente, l' amor suo seguendo •

(a) Vedi '1 .igni6calo di tale Ebraica voce Purg. XI 11. (b) Com' e dl"tl8
at ". 77. ee) Siccome lulli gl'llaliani .criuori faoDosi, quando lorD piace •
dell' avverbio dove un suslanti~o sinoniUlo di lilogo, cosl Ie scuole e Dante
fannoai un au.tanlivo sinonimo eli lllOllo anrhe del Latino avverbio ubi.
Cd) Pime per legamto aoopl'ra Danle piu palesemeote Del canlo seg. ".35 e 36
e con giudizio; ('onriossiacl'h~de' vimi sogli(lno i cootadioi per gli usi 101'0 farne
Jl'gami. V~di gli raeRi pj chI' recn iI Vocabolario della Cru.ea alia voce tJime.
(e) Versi 44 e 45. (f> Joan. ep. I. 5.
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103 Quegli altri amor, cbe dintorno gli vonno,
Si chiaman Troni del divino. -aspetto ,
Perche'l primo tel'l1iuo terminonno.

106 E dei saper che tutti hanno dilctto,
Quanto la sua veduta si profonda
Nel vero, in che si queta ogni intelletto •

log Quinci si PUQ veder, come si fonda

si aggirano intorno al central punto, intorno a Dio, per meglio, quant~

possono, contemplarlo; dice che si aggirano per somigliarsi a lui, quantl>
ponno: e come la maggior suhlimita, la maggiore altezza, Ia maggior
vicinanza a Dio, dlt di poter meglio contemplare il medesimo lddio, per
cia dice, cbe possono i Serafini e Cherubini tanto assomigliarsi a Dio quan
to a '1'cder son suhlimi.

103 104 1'05 Quegli altri al1wr, eke d'intorno gli vonna ce. ,,"on
no per vanno , e tcrminonno per tcrminano: 0 che rime liccnziose ! sda
ma il Venturi ..Adagio pero co' rimbrotti. Yonno per vanno puo esse
re che non sia piu Iicenzioso di quello sia gillf50uiare per giudieare Pur
gatorio xx. 48., puol essere il vont che corrispondentemente al nostro
"alma, dicono i Francesi, vestito all' Italiana; cioo di von, cbe i Fran
cesi proDunziano, falto "anna. TCl'minonno poi non dee essere per ter
minano, rna per terminarono, 0 terminarno; come in vece d' andaro
no dissero alcuni andorna, ed andonna (a). E bene, avuto figWlrdo al
passato tempo, in cui furono gli angelici carr da Dio creati cd in cielo
distribuiti, pate Dante dire, che dei tre te:mari, 0 sia angelidle gerar
chie, composta ciascuna di tl'e <;ori , i Tl'OW terminal"OnO il primo terna
ro, Ia prima gerarchia .

Questo in risposta al Venturi. Quanto poi il rimanente del testo.
Amori appella Dante qui gli angeli per la ragione stessa per cui uel XIX. 20.

di questa cantica appello a11lori Ie anime beate, perocche ripieni d' amor
d' Iddio. E come i Troni terminando, e dagli altri separando il primo
temaro d' angeli, rendonlo iI piit sublime, e dalla sublimita, al dire di
S. Dionigio Areopagita stesso, che professa Dante di seguitare, derivasi
il nome di Troni (h), percio dice Dante, che Si elliaman. Troni del
divino aspetto, Perche 'I primo ternara terminonno.

10, Quanto, vale tanto, quanto (c).
108 NeZ vero, in cite ee. in Dio.
109 110 III Quinei si pub ee. Dallo stabilito nel terzetlo preceden-

(a) Vedi nel Prosp. di verbi Tosc. il verbo mulare. (b) Vedi •• Dio
nisio Areop. at' caele"i llierl1.l'cll. c. 7. (cj Vedille altri e.empj pres.o il Ci
nOD. Pari.· 2,11 11.
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L' esser beato nell' alto ehe vede,
Non in quel eh' ama , che poscia seconda.

112 E del vedel'e e misura mercede,
Che grazia partorisce e buona voglia;
Cosl di grado in grado si procede

I l5 L' altro ternaro , che cosl germoglia
In questa primavera sempiterna ,
Che notturno Ariete Don dispoglia,

J 18 Perpetl1alemente, osanna sverna
Con tre melode, che Sl1onano in tree
Ordini di lctizia onde s' interna •

te , che i heati tanto piu gooono, qUllnto pin profondamente mirano nella
dhina essenza, deduce Ia risoluzione della questione scolastica In quo con
sistat beatitudo formalis, an in visiol1e, an in amore (a), e determina
fondarsi )a beatitudine nell' atto de) "edere, 0 siR del contemplare Id
dio, e non gill nell' aUo, che poscia seconda, che poi a quello coosie
gue, di amare i) medesimo "eduto lddio.

112 E misura mercede. lflercede preode qui 'I Poeta come Iof. IV. 34.
per opera meritoria; e yuo) dire ehe tanto piiI cbiaramente veggooo i
beati Iddio, quanto pili deehi sono di meritorie opere. • Con qualehe
maggior c1lial"czza legge il COD. CUT. misura e mercede N. E.

I 13 Che (;razia partorisce e buona ,t'oglia . Sono questi i due neel's
sllrj requisiti per far opere buoue; In grnzia cio~ d' lddio, e la coope-
razione della "olonta. .

114 Cos} di' grado in grado si procede: _eosi procedl' la cosa di gra
do in grado; ci~ a misurn ebe si hn coopcrato alIa divioR gMlzia si ,-ede
Dio, ed a misura c1le si ,-ede Dio crcsce iJ dilelto, )a heatitudine .

I 15 I 16 1 17 L' altro ternaro , I' altra gerarchia p:lrimehte di tre cori
angclici , cbe aUa descritta "iene in segllito - clie cos} germoglia In
questa ec. Costruz. Clze in quesla prim~l1.lera sempiterna J de) Paradiso,
cosl germoglia, metafora, vale talmente 'l,i1.'ace e lieta conservasi , clle
notturno Ariete non dispo~lia , 1:he non )e scema ,'hacita quclJo che gli
alberi dispog]ia di sua nghezza, I' autunno I st:lgione in cui di noUe gi
ra sopra dell' emisfero nosh'o l' Ariete; peroccb~ aHora opposto 81 Sole.

118 119 120 Perpetualemente osanna S1'erna. II verho svernare lii
guifiea, tra Ie altre cose, U eaotare che fanno gli uecelJj, uscendo dal "er
no in prima"era (b) . Come aduuque ha premesso che SODO questi angeli

(11) Vedi, tra gli altri t Martinez al lib. 4 del Maestro delle Sent. dist. t9
_q.:.!. (b) Vedi '1 Vocab. della Crusca sotto il verbo svernare S. 3.
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12 [ In eS3a gerarchia son Ie tre Dee,
Prima Dominazioni, e poi Virtudi:
L' ordine terzo di Podestadi ee .

124 Poscia ne' due penllhimi tripildi
Principati ed Arcangeli si .girano:
L' ultimo e tutto d' angelici ludi.

127 Questi ordini di su tutti s' ammirano ,
E di giu vincon sl, che verso Iddio
Tutti tirati sono e tutti tirano.

io primayera sempiterna bene percio il dolce 10ro caotare dal cantar
. degli uecelli in primavera svernarB appella, e dice osanna sverna, in
.vece di osanna canla, canta lode a Dio - Con tre melode ~c. , coo
tre melodie, coo tre cantilene, che risl1onano in tre ordini di letizia I

di Celta, onde s'interna , dei ql1ali (ordini) si compone in ternario (a) .
Tree per tre paragoge in grazia della rima. Di melode per melodia vedi
detto Par. XIV. 122.

121 DeB appella I' anseliche schiere: con qualcke arditezza brontola
il Venturi; non avvertendo a quell' IUos dixit deos, ad quos sermo Dei
factus est (b) ; e che queste angeliche schiere sono , nel sistema di Dan
te , Ie intelligeoze ordinate da Dio motrici de' cieli; e che, come tali,
fa percio' loro fare la descritta comparsa in questo primo mobile, motore
di tl1tti gli aItri cieli ioferiori.

122 123 Dominazioni, Yirtudi, Podestadi, cori d' angeli cosi nelle
scritture sacre denominati - ee, apocope in grazia della rima, in ve
ce d' e (c).

124 Ne'due penultimi tripudi, ne'tripudianti cerchi settimo ed ottavo.
125 Principati, ~d Archangeli, altri due cori d' angeli dalle ScritlUl"e

lIacre commemoratici .
- 126 D' angelici ludi, di Cesteggianti spiriti J non aventi che il nome

di angeli.
127 128 129 Questi ordini di su tutti s' ammirano, E di ~iu villcon :

.colll parecebi mss. veduti dagli Accademici della Crusea ed il Landino,
me~lio che non legga la comline delle edizioni di SIC tutti rimirano.
Imperocche al vincer di giu ( cine, come si dee intendere, al superare
ciascun ordine in eccellenza gl'inferiori altri ordini ) non si oppone il
ritniral'B ciascuTJ ordine di su, bensi I' ammirarsi, che vale il rieono-

(a) Un tale significato la strullura della voce ;nternnrt! non rirllsa .. anzi
volelltieri abbraccia: I'ordine del discor50 10 rirhiede; e l'esempio dell' incinquare
( Par. IX 4C). e d' ahri termini, (he all' orr3sione si [fIrm.. Dante, De faci
lita la pel'SlIasiooe. (b) loan. 10. (c) Vedi la nola. lnf. xu:. 79'
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136

DEL PARADISO

E Dionisio con tanto uis10
A contemplar qucsti oruini SI mise,
Che Ii nomo, e distinse com' io .

Ma Gregorio da lui poi si divise:
Onde, s1 tosto come gli occhi aperse
In questo ciel, di se medesmo rise.

E, se tanto segreto ver profferse

~('crsi vinto in eccellenza da cio che gli e eli sopra - s1 , che verst)
j,ldio ce. il perche essi angelici ordini sono tntti insieme tirati verso
1jio, e tutti i superiori vi tirano i 101'0 inferiori. .. Ci piace di riporta
l'C in questo luogo ]a seguente nota del Sig. Portirelli. " Giuseppe Ba
» retti in una sua dissertazione Inglese intorno alia Poesia Italiana legge
» in vece di tutti si ammirano del v. 127. di su tutlli rimirano ee. EgJi
II reea qui t, opinione del Tagliazueehi gran Mattematico Turinese, il qua
., Ie prese a dimostrare in una sua disserlazione, che in questo IUDgo di
'J Dante e chiaramente espresso il sistema d'Isacco Newton intoroo all' at
II tra7.ione. II N. E.

130 Dionisio, il falso Areopagi ta lib. de eaelesti Hierarch. c1aiosa il
Venturi. Vedi pero cio che a questo proposito ho detto Par. x. 117"

133 Gregorio, S. Gregorio Magno - si clivise, fu discrepante da
lui in questo, che in luogo dei Troni , che Dionisio pone per il terzo
ordine della prima gerarchia piu presso a Dio , pose ]e Potestati; cd i
Troni pose in luogo de' Principati , che Dionisio pone per il primo or
dine della terza gerarchia: ed iu luogo che Dionisio pone Ie Domina
~ioni per 10 primo ordine della seconda, -esso Gregorio vi pone li Prin-

·-'cipati: ed in luogo delle Potcstati, ultimo ordine della detta seconda ge
rarchia, pone ]e Dominazioni. VELLu·rr;:r:Lo .

134 135 Come gli ocelli apel'se In "Resto del, quando in Parndiso
venendo vide come Sli ordini angclici distribuisconsi - Rise del suo
sbaglio. Rimprovera qui 'I Venturi, che doveya Dante leggere S. Tom
maso p. p. quaest. 108. art. 5. e ayrehhe imparato come non ishaglio
S. Gregorio nel disporre questi me.desimi nO'l'e ordini di angeli IU:l'er
samente da S. Dionigi, avendo tenuto di mira altre sayie congruenze.
Puo benlssimo, dich' io, :rver Dante letto anche quest'lIrt1colo di s. Tom
maso: ma quali eongruenu mai contro a quello, che J' Areopaglta scri;..
ve (a), e Dante ammette. che fossero lui cotali :mgeliche distribuzioni
imegnate da S. Paolo medesimo, che videle co' prop'; ocehi, quando fu
rapito in Paradiso?

136 Segreto vel', verita nascosta agH occhi degli nomini - pro.ffer-
.sc, iose in vista, manifesto. ,

(a) De .c;aelesli Hierarcl•• cap. 6.
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Mortale in terra, non voglio ch' ammiri :
Che chi 'I vide .quassu gliel discoverse,

Con altro assai del ver di questi girl.

13, Morta/e in terra. S. Dionigio meBUe in terra viveva mortal vita.
138 Chi 'I vide ec. S. Paolo; com' ~ dena.
139 Con alt,.. as,ai ee. con altre molte verila cQocerneoti Ie nata

re angeliche •

[,'ine del canto vellteJ;motlavo.

Tom. III. L II
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CANTO XXIX.

---
ARGOMENTO

In questo canto dimostra il Poeta, che Beatrice nella divina Maestti.

vide alcuni duhbj di lui, i quali risolve: indi ri'prende la ignoran
:za d' alcuni leologi de' suoi tempi, e I' avarizia d' alcuni predicatori
clUJ, lasciando l' Evangelio , predicavano ciance e Javole .

I

4

Quando ambedue Ii figli di Latona
Coperti del :l\'Iontone e della Libra
Fanno dell' orizzoDte insieme zona,

Quant' e dal punto che Ii tiene in libra,

1 Li jigZi di Latona, il Sale e 18 Luna, creduti da' favoleggiatori
Apol,line e Diana, figIi gemelli di Latona da Giove violata.

2 Coperti del Montone e della Lihra, esistenti in due segni del zo
diaco opposti, quali, per esempio, sono il Montone, 0 sia l' Ariete, c
la Libra.

3 Fanno dell' oriuonte ec.: Janno (intendi a se medesimi) zona,
cintora, dell' (per call') (a) orizzonte: sono dal medesimo orizzonte cir
condati .

4 Quanto e dal punta che Ii tiene in lihra: cosl can parecchi mss.
veduti dagli Accademici della Cr., dal Daniello, e da me, ( «e con i1
COD. CAS. N. E.) le9ge la Nidobeatina e qualche altra antiea edizione, ove
altri testi mllnoscrittl e stampati leggono in vece Quanto e dal punto ,
che'l zenit inlihra. Gli espositori che sieguono questa seconda lezione in
tendono che inlihra sia dal verbo inlihrare, significante tener in lihra;
e spiegano che dal punta, eke '1 zenit inlihra .vaglia quanto dal punta
di tempo, che il zenit (punto vel'ticale 0 perpe"dieolare, chiosa il Ven
turi, sopra 'I capo di ciascheduno: qul per il punto di mezzo dell' emis
perio) mantiene in lihra, ci~ ugualmente da se distanti, i due pia
neti nominati. Per questo significato pero, oltre ehe il verba inlihrare
avrebbe quest' unico esempio (h), abbisognerebbe che fosse scritto Quant' e
dal punto , che '1 zenit g/' inlihra . Can difficolta adunque minore I' aI
tra lezionc, Quant' e dal puma elie Ii tiene in lihra, spiegheremo vale-

(n) Vedi Cinon. Partie. 81 11. (b) II VocaboJ. della Cr. certamente non
rorrcca pl."r esempio del verbo inlibrare ,e non queaL' unico pauo di Dante.
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Inlin che l' uno e l' altro da quel cinto
Cambiando l' emisperio si dilibra,

7 Tanto col volto di riso dipinto
Si tacque Beatrice riguardando
Fiso nel punto che m' aveva vinto:

10 Poi comincio: io dico, e non dimando
Quel che tu vuoi udir, perch' io l' ho visto
Dve s' appunta ogili ubi ed ogni quando.'

13' Non per avere a se di bene acquislo,
Ch' esser non PUQ, rna perche suo splendore
Potesse risplendendo dir, sussisto:

re Quanto e clal punto di tempo, eke Ii tiene (per in cui S01l0; ascn.
vendo possesso al tempo) in libra, equilibrati, cioe riapetto all' emisfe..
rio nostro, ugualmt!nte alti,

5 Da quel cinto, dal detto orizzontale cerehio .
. ·6 Cambiando I' emisperio, uno eioe dall' emisperio nostro passando a
quel di 8Otto, e ], altro da quel di sotto all' emisferio nostro venendo
- si dilibra, Ai toglie dall' equilibrio, dalJa detta uguale altezza ri.
5pettivamente all' emisferio nostro.

7 Tanto, vale per altrettanto brevissimo tempo.
8 Fiso, cosl la Nidob. megJio delle altre edizioni ehe leggono fisso

imperoccM a significar fissamente, com' ~ qui d' uopo, 1010 fiso trovasi
adoprato, e non fisso (a) - nel punto: nel puntino luminosissimo,
descritto nel precedente canto Y. 16. e seg. - eM m' aveva vinto, che
m' aveva fauo chiuder gli occhi impotenti a tanto lume.

10 Dico, e non dimando, dicoti, senza cite tu me 10 dimandi.
'II Quel che ta yuoi udir: principalmcute dove, quando, e come fu

rono gli angeli creati. Vedi 'I v. 46. e segg.
12 Ove s' appunta, vale za oye. s' appunta (6), e signifiea, in Dio,

in cui si segna, rentlesi presente - ogni ubi, ogni luogo (c) 
o(;ni quando, ogni tempo.

13 PCI' avere, per ottcnere .
14 15 Ch' esser non pua, ch' ~ cosa impossibile che in Dia manchi

o scarseggi bene aleuno - rna percltl~ suo splendore Potesse risplenden
do dir: sussisto. Aflinche (chiosa 'I Venturi) la sua divinita, Sole in se
stessa d'infinita luce, risplendendo, cioe diffondendosi e comunic8ndo ad

(rr) Vedi '1 Vocab. precit. (b) Vedi Cinonio Partie. 193 10. (e) Della
voce LnLina ubi sustaDlivamente presa per wogo 'edi cia eh' e detto nel canto
preced. v. 94.

L 11 ~
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T6 In sua eternita di tempo fuore,
Fuor d' ogni altro comprender, com' ei pia cque ,

e:rtra Ie sue perfezioni, potesse con cia dire subsisto, che '\'uol dire , qtd
termino di comunicarmi, da che comunicandomi ad intra uel produni
dalla prima divina perlona la seconda, e daUa prima e seconda Is terza,
nmanea solo il comunicarmi ad extra nelle creature: Corse tale interpre
tazione non e improbabile. n Volpi indins ad un' altra, che mi par ba.o
na : suo splendore intende la creatura, ch' ~ come un rsggio derivante da
quel Sole infinito; e, se splendore vuol dire Ia creatura, il Poeta in
10stanM avrB. Toloto dire: Iddio volse creare per eomunicare il suo bene
aIle creature, che create sU88istono, soggettandole e conservandole I'istel
10 Dio. Altri prendendo splendore per il medesimo Dio, e risplerukn
do per erean~, spiegano subsisto, doe SOlteotO, e sottogiaccio, come
fondamento e sostegno di tutte Ie cose create. Altri riferiscono il suhsi
sto al misterio dell' Incarnazione, in cui l' eterno Verbo, splendor del Pa
dre , si fece sussistente nell' umana natura con sssumerla, come propria
aUa sua person.a, sicche dovrebbe intendersi, che questa misterio f. iI
fine aneora della creazion~, secondo la sentenza Scotistica. Questa quar
1& interpretazione mi par~ troppo ricercata, e assai Iontana dalla mente
del Poeta. Fin qui '1 Ventori. .

A me pero una interpretazione prossima aUa mente del Poeta piu
di 'uUe Ie riferite parrebbe che, ponendo egli Ie creature, e massime
gli angeli, come tanti specehi, ne' quali pinge Iddio SUIl. immagine (a) ,
vogHa percia dire; che non per altro fine producessele Dio Be non per
che avesse il suo splelldore in chi risplendendo 8ussistere effigiato. Subsi
sto poi credo io scritto alIa maniera antics per snssisto; come in vece
di sussistenza e sussistenze scrivesi negli anticbi testi maooseritti e stam
pati , subsistenza e subsistenze (b): ne mi 80 persuadere che per altra ca
gione si ritenesse qui cotale antics maniera di scrivere se non per un
falsamente conceputo mistero. Tolgo io adunque quella distin:r.ion di ca
rattere con cui scrivouo subsisto Ie moderne edizioni per indicarnelo pa
rola Latina; e com' esse modeme edizioni di suhsistenza e subsistenz.e
hanno seritto sussistenza e sussistenze, cosl io di sulJsisto Ito seritto sus
sisto .

•6 I? Di tempo fuore • FMeDdo il tempo incomineiato coi mondani
movimenti e mutazioni, necessarill.mente dobbiam intendere che incomin
(liasse Dio l' opera della creazione del mondo In sua eternita, del tem
po fuore. Fuore per fuori , antitesi in grazia della rima. Fuor d' ogni
altro comprender, in mamers non ad altra mente che a Dio solo com
prensibile. - ei per a lui, dal Latino ei, come Inferno I. ••3.. e
Porgatorio I.ll 83.

(a) Vedi, tra gH altri luoghi, gli ulti.mi tre versi di (juesto caDtO.
(b) Vedi Paradiso XIII 59, e sum u5.
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S" aperse in nove amor ~ eterno amore.
19 Ne prima quasi torpente si giacque:

Che 1M: prima, ne poscia procedette
Lo discorrer di Dio sopra quest' acque •

22 Fonna e materia congiunte e purette
Usciro ad alto che non avea fallo,
Come d' arco tricorde tre saette :

453

18 S' aperse in nove arnor ee. • Cosl leggono i COD. CAS. e CUT. ~

Doi abbiamo creduto eli preferire pel testa questa leziolle alIa comune in
nU01li arnor. n POSTIL. CAS. contrasegna I' espressione nove arnor: idest
n01lem ordinihus Angelorum, e realmente ci sembra chiaro ,. che Dante
parli qui della prima Creazione, eioe degli Angeli. Si aggiunga la bellis
sima nota Teologica del Pos:ru•• CUT. Scilicet Deus non necessitate sed
suo amore, et herlignitate Ul ostenderet splendorern suum in aliis ma
nifestavit se in novem ordinihus Anselorum . N. E.

19 20 21 Prima, intendi, eli creare - torpente, intorpidito;, iner..
Ie - ehe ne prima, ne poscia ec. Prende il Poeta per sinecldoche
una parte dell' operar che fcce Dio Della ereazione del mondo, che fa iI
ft'lT'ehatur super aquas (a), per tutto I' operare cbe fece; e dice ehe "
diseorrer' eli Dio sop,"a quest' a.:que non proeede.te. non effettuossi, ne
primo, ne poscia, iu voce di dire Questa creazione, pe1'ocehe operata
eli tempo fuore, non puiJ dirsi operata ne prima , rae /'Oseia, termini
che 8uppongono tempo, ed afratto all' eternita inconveuienu.

2~ 23 24 Forma e materio ee. Detta la creazione degli amori, 0 sia
degli aogeH, prosiegue, ( dopo la digressione fatta nel preeedente terzet
to ) a dir creata la materia e la forma di tutti i tempi. Forma, inten
de Ie SOBtanziali forme, che unite alla' materia prima formaoo Ie varie
specie de' corpi. COII~ gli Aristotelici, che Dante siegue; ove altri 61050
6 dicoDO al eontrario, non essere Ie forme che una nria clispOIIizione
della materia - materia, la materia prima, ad ogni corpo comune.
e subbietto di tutte Ie soatauziali forme - congiunte a purette, con
~unte sl ( intendo io), rna senza meseolamento di un corpo. coIl' altro ,
l' oro, puro oro, I' argento, puro argento ec. - Usciro ad ( per
da ) (h) atro , ehe non avea falla, come d' area tricorda tre saette:
'1ueste tre cose, eioe gli angeli, la materia, e 18: forma, USCirODO
insieme da quell' unico iofallibile atto della divina volonta ( espresso nella
Genesi colla voce fiat ) (e) , com' eseoDO insreme da tricorde areo tre saet
Ie. Queste medesime tre cose, aBe quali veramenle i1 ereato riducesi,
lOao, a mio intendimento, iI triforme effiuo, elle siegue Dante a dire
uscito da Dio insieme tutto, senzo distiuzion nell' esorelire. Altri perC>

(0) Gen. 1. (b) Vedi ~iDonio Partie. 1 lZ. (e) elp. 1.

\
\
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25 E, come in vetro, .0 ambra, od in cristallo
Raggio risplende sl, che dal venire
All' esser tutto non e intervallo,

28 Cos1 '1 triforme effetto dal suo sire
Nell' esser suo raggio insieme tutto
Senza distinzion nell' esordire .

3 [ Coocreato iiI ordioe e costrutto
Aile sustanzie, e queUe furon cima
Nel mondo, in che puro atto fu produtto.

34· Pura potenzia teone la parte ima:
Nel mezzo strinse potenzia con alto
Tal vime, che giammai non si divima.

chiosano nella forma e materia, con6iunte e purette, contenersi onnina
mente, il triforme, il triplice divino efFetto; e che la forma e materia
congiunte .ne sieno uno, e la forma e materia purelte, separate. siena
gli altri due efFetli; e che Ie forme separate sieno· gli angeli, e la mate
da separata siena gli elementi . Ma e chi mai gli angeli appeno forme r
e come Dante appellar qui strnvagantemente forme quelli che poco pri
ma e poco dopo arnori appella? II Daniello", cercando esso pure il trijor
me eHetto in. questo solo terzetto, alIa materia e forma, nel modo Ari
stoteTIco intese, aggiunge per terzo efFetto I' atto stesso creativo da DiD
csercilalo. Malamente pero in conto delle create cose mette cotal atto.
che non e aItro che 10 stesso increato ed elemo divino volere. Ad opus
noyum sempiternum adltibet Deus consilium, insegna s. Agostino (a) .
.. In quanto al non avea fallo chiosa benissimo col replicato testo del
cap. 1. del Genesi il Signor Poggiali " yidil Deus quod esset bonum. N.E.

~5 01 30 E, come ilJ yetro ee. Contiensi in questi due terzetti che,
siccome l'iIluminozione che in vetro, ambra, 0 cristallo si fa, non am
mette distinzione di tempo dol venir del raggio· all' essere I'illumioazione
interamente compita, cosl il detto triforme effeuo raggio, usd, insieme
tutlo dal suo sire, dal suo signore, dal suo creatore, senza distinzion
nell' esordire, seuza disLinguel"si nel principiare diversita di tempo dol pr~
seguire e dal compiersi.

31 al 36 Concreato fu ee. Fll tra Ie create sostanze prodolto e di
SPOSlO ordine - c queUe furon eima ee.: e quelle, in che fu pro
dotto 1Juro atto, furon nel mondo eima, e quelle. nelle quali fu pro
dotta solamenle virtu di agire nelle altre 8Ostanze, e di comunicar lora ,

(a) De civil. Dei. lib. 22. cap" 22.
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37 Ieronimo vi scrisse lungo tratto
De' secoli degli angeli creati,
Anzi che l' altro mondo fosse fatto.

40 Ma questo vero e scritto in mohi lati
Dagli scrittor deUo Spirito santo:
E tu 10 vederai, se bene aguati.

455

e oon potenza alcnoa di ricevere, queUe furon poste sopra di tutti i cie
li; e cotali sooo gli angeli. .. Del mondo invece di nel mondo Iegge
il COD. CUT. N. E. - Pura potenzia tenne la parte ima: nella piu
baS58 parte del" mondo collocate furono Ie sostanze prodotte con 1. poten.
za solameote di ricevere; e tali inteode tutti i corpi sublunari che, a
nissuno dando, tutto dai cieli ricevono - Nel mezzo strinse ee. : nel
mezzo del mondo tal vime, tal Iegame, strinse Ia potenza con atto, che
mai non si divima , non si diseioglie, furono ci~ nel mezzo collocate
Ie sostanze, che dotate furono di atto ioaieme e di poteoza; e questi in
tende i ci~li; de' quaIi disse nel II della presente cantica '11. 123. ehe
di su prendon0 , e di sotto fanno, che rispettivamente a cia ch' e Ioro
di sopra haono potenza di ricevere; rispettivamente a cio ch' e Ioro di
sotto hanno virtu di fare, di agire. GIi altri spositori, coerentemente al·
la riferita loro spiegazione de' precedenti versi, chiosano qui per Ie so
stanze, in che puro atto fu prodotto, Ie pure forme, Ie 808tanze ange
liche: e per Ia pura potenza, la pura iilateria, 0 sieno gli elementi; e
finalmente per Ia potenza colI' alto, i cieli nn,iti ane sue inteIIigenze .

37 33 39 Jeronimo ec. Costruzione. Jeronimo vi scrisse, scrisse a
voi colaggiu in terra, degli angeli creati lungo tratto de' ( per dl ) se
coli, anzi che ec. : imita la frase Latina, scripsit de angelis creatis mul.
ta saeeula ante quam ec. , equivaIente all' Italiana , scrisse che creatifu
rono gli angeli molti secoli innanzi che ec. Tal sentenza di s. Girolamo
( aggiunge il Venturi ), che fu ancora di piu Padri Greci, Origene,
Basilio, Damaseeno ee., vien riferita con rispello. e rigettata con efficacia
da s. Tommaso 1 par. quo 61 art. 3.

40 41 Questo vera, questa verla, ch' io ti 110 delta, degli angeli
contemporaneamente al mondo corporeo creati - in molti lati, in mol
ti luoghi - Dagli scrittor dello Spi"ito santo, dagli scrittori de' libri
canonici, dettati dallo Spirito santo; dall' Ecclesiastico, per cagion d'esem
pio , che nel capo diciottesimo del libra suo scrive Qui vivit in aeter
num creavit omnia simul .

4~ Se bene aguati : cosl Ia Niclobeatina, ove I' altre edizioni Ieggono
se ben ne guati: trovandosi pero iI vel'bo aguatare ( a differenza di ag
lfuatare, scritto con doppia g ) adoperato al senso stesso di guatare (a),

(a) Vedi '1 Vocabolario dell" Crusea.
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43 Ed anche la rag,one il vede alquanto,
Che non concederebbe, che i motol'i
Sanza sua pel'fezion rosser cotanto.

46 Or sai tu dove e qnando questi amol'i
Furon creati e come; SI che spenti
Nel tuo disio gill sono tr-e ardori.

~9 Ne giugnel'lesi, numerando, al venti
81 tosto, come degti angeti parte
TurbO 'I suggetto de' vostri elementi.

'52 L' altra rimase e comincio quest' arte ,

di guardare, di osservare, ba Ia Nidobeatina lezione nmenlo di miSlio-
rare il verso. .,. Anche il CoD. ColD', e per veritl sembra con ph\. for
za, legge il v. 42. E ·tu te n' lWVtIrlrai, se iene dfIGUafi • N. E.

43 II vedealquanto, vede euo vero in qnalebe modo.
44 45 eke non coneedel'ebbe ec.: pereioccM non potrebbe penuader

Ii ehe gli angeli destinati motori de' cieli, steaaero i molti aecoli privi del
suo atto •

46 41 48 DO'VtJ, eio~ in cima nel mondo (a) - quando, neI1'eter
nita, del tempo fuore (b) _ come, vale per~ (c), ·pereh~ 10 apIeo
dor divino potesse risplenJentlo dir, sussisto (d) - spenfi Nel tIUJ
disio Cia sone ere tJrdori, soddisfatte gi~ sono 1.I'e brame del desiderio
tuo.

49 50 51 Non giuglleriesi ec.: non pa550 tanto tempo da potersi nu
merare dall' uno al venti, ehe parte degli an,;eli dal eielo cadendo, ed.
aprendo a se medesi..i nelle visccre della terra I'Inferno (e), w.rbO 'I SUG
getto de' 'l'ost,.i elementi , 8eonvolse 1a mcdesima terra, elemento SUffSel
to, .souoposto, agli altri tre elementi vostn , aequa, aria., e Naco. Gli
Accademici della Crusea per autoritA di pochi tesli hanRo posto alimenti
in luogo di elementi ; perocch~ pa,.e ( dicono ) che la terra si diea pia
acco1lciamente soggetto degli alimenti. Jilimento pero .puO aigoificare
ugaalmente ehe eleme1lto (f) : oed Reeio fossimo eerti signifieare qui a
bo, &bbisogoerebbe ehe in Juogo di avere Dante stesso nel xuv deU'ln
rel'llo 'V. 121 e segg. descriuo il turbamento mcramente locale, eagionato
nella terra da) eadimento di Lueifero, delto nesse dal medesimo alt.erfl
te e gURste Ie qualit.. della terra vegelabili. .,. Subietto iu luogo di s''S
~etto leggono pili toscanamente i CODD. CAS. e CUT. N. E.

52 53 54 L' aJtra rimase, l' altra palW degli angeli, mllntenendosi.

(d) Vedi i Yl!rsi 32 e 33. (6) Verso 16. ee) Yrdi Cinollio Ptn1;c. 56 11.
(d) Vrrsi 14 e 15. (e) Inferno XXXIV 121. e segg. if) Yec.:i 'I Vocaholario
QeJla Cru.ea.
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Che tu discerni, con tanto diletto
Che mai da circuir non si disparte.

55 Principio del cader fu il maladetto
5uperbir di colui, cbe tu vedesti
Da tutti' i pesi del mondo costretto.

58 Quelli, che vedi qui, furon modesti
A riconoscer se della bontate,
Che gli avea fatti a tanto intender presti :

6 [ Perche Ie viste lor furo esaltate
Con grazia illuminante e con lor merto
51 , ch' qanno piena e ferma volontate.

64 E non voglio che dubbi, ma sie certo,

fedele a Dio, rimase ill cielo - e eominciO quest' arte, Che tu di
scerni ee.: e ricevendone in premio I. beatifica comprensione d' Iddio (a),
incomincio quest'am, quest' impiego che tu vedi • eli circuire. di aggi
rani intorno al Iucidissimo punto (b). con tanto diletto. CluJ rnai no,.
Ii diparte. che mai cotale aggiramento dismette. .

55 56 57 .Principio del cader Be.: cagione primaria della cadnta de
gli angeli fn 1. maIedetta superbia di Lucifero. il quale tu. per I'lofer
110 viaggiando, confinato scorgesti nel centro della terra. dove tutti Ii
moudani pesi vanno d' ogointorno ad appoggiare ed a premere: imperoc
eM rendutosi egli sconoscente a Dio delle s11blimi ricevllte doli. e cadll
to nella rea pretensione d' ugnaglial'8i a Dio. tiro nella medesima reitl
moltissimi altri angeli.

58 59 60 Che vedi qw, in questi festosi cerchi - fu.ron modesti.
{urono rispettoii. umili - A ricon05cer 5e della bontate, nel (c) ri
conoscere se opera della divina bontil - a tanto intender presti, a tan
t:a intelligenza disposti, prollti •
. 61 62 63 Perehe, vale qui '1 medesimo che laonde. per -La qual
cosa (d) • - Ie vi5te lor jUra ee. : Ie vedute loro furoll esallate COD

illuminante grazia, e con lor merto • perche, ricevendo in se tal grazia
illumjnaote • meritaron dopo quella la cooperante • e consumlnte. per Ie
quali furon in grazia confermati: onde dice ch' hanno piena e ferma VG-·

(n) Cbe la bratifica compren.ione d'iddio non otteneue angelo ,erDDO .e
Bon dopo data -pro,. di 'Da fedelta • Dio medesimo, yedi, tra gli altri, il
Maestro delle Senleoze lib. 2. dist. 4e (b) Ved~ 'I canto precedenle tI. 2.6.
e .egg. (e) Della particeUa II per in, 0 .ia lIel, ,ed, Cioooio Ptlrtit:. 1 22.
(d) Vedi '1 medesimo Cinonio P"rtit:. 96 S.

Tom. 111. M m _
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Che ricever la grazia e meritoro,
Secondo che l' affetto l' e aperto.

67 Omai dintorno a questo consistoro
Puoi contemplare assai, se Ie parole
Mie son ricolte, senz' altro aiutoro.

70 Ma, perche in terra per Ie vostre scuole
Si legge che l' angelica natura
E tal ~ che 'ntende, e si ricorda, e vuole ,

73 Ancor diro ~ perche tu veggi pura
La verita, che Iaggiu. si confonde
Equivocando in si fatta lettura. .

76 Queste sustanze, poiche fur gioconde

Ionta, ed altro non vogliono , n~ posson volere se non quel cbe vuole
Dio. VELLUTELLO.

65 66 Che ricever la iJ"azia e meritoro ( per meritorio, sincope in
favor della rima) , ascrivesi dn Dio a merito. * Ne' CODD. CAs. e CAET.
Ie tre rime meritorio consistorio ajutorio sono senza aincope. N. E. 
Secondo che l' O;{fi!tto I' e aperto: ascrivesi ci~ a merito maggiore 0 mi
nore a misura dell' a./fetto, dell' amore, pin 0 men grande, col qnale
vien eSS8 grazia ricevuta. Cosileggendo non la Nidobeatina solo, ma tut
ti quasi i testi manoscritti e stampati, gli Accademici della Crusea aven
do in poehi testi trovato invece scritto gli e ape,.to, a questo modo
hanno essi scelto di Jeggere, chiosando che sia 6li in vece di a loro;
come Paradiso VI 114. Perche onore e fama gli succeda, Prendono pe
ro essi Accademici sbaglio: imperoccM non si parla qui dell' aprirsi I' af.
fetto :lgH angeli, ma hensi dell' aprirsi dagIi angeH e dasli uomini l' at
fetto alln grazia •

67 68 69 Omai d'intorno ea. Costruzione. Se Ie parole mie son.
ricolte, ricevute, intese, omai puoi, senz' altro ajutoro ( per adilCtorio
altta sincope in grazia della rima ) senz' nitro ajuto, contemplare Q.$sai
dintol'no a questo consistoro, comprendere molt' altre case appartenenti
a quest' angelica assemblea. Consistoro, 0 concistoro, propriamente sisni
fica in Roma l' assemblea del Papa e Cardinali.

75 Equi11ocando, per isbagliando - in sl fatta leUUra. Lettura.
dice in cambia di dottrina , inerentemente ad avere della medeaima dot
trina delto cTle per Ie vostre scuole si legge.

76 77 Poiche fur giocontk Della ( vale per la ) (a) faccia di Dio:

-
(a) Vedi Cinonio Partie. 81 13.

-



CAN T 0 X X I X. 459

Della Caccia di Dio, non volser viso
Da essa, da cui nulla si nasconde:

'9 PerC> non hanno vedere interciso
Da nuovo obbietto, e perC> non bisogna
Rimemorar per concetto diviso.

82 51 che laggiu non dormendo si sogna ,
Credendo e non credendo dicer vero:
Ma nell' uno e piu colpa e piu vergogna.

85 Voi non andate giu per un sentiero,
Filosofando; tanto vi trasporta
L' amor dell' apparenza e '1 suo pensiero.

ellissi in Tece di PoichlJ fur gioconde per la veduta faccia tli Dio •
'J9 80 81 Non hanno veaere ee. : non banno esse, come noi, un "e-

dere, un' intendere, interciso, interrotto da 80pravvegnente DUOVO obbie~

to, cbe rimova il concetto dell' anteriore obbietto - e pero non biso4
Bna (intendi lora) rimemorar per concerto diviso: nonhanno esse, co
me noi, bi80gDO di rammemorare riducend08i preaente un concetto gil
Iliviso, gill allontanato dalla mente.

82 83 84 ..51 che laggiil. Be. Ricercando Alberto Magno, scrittore a Dan
te vicinissimo, utrum insit angelis memoria (a), riferite prima Ie ragio
ni di chi la Dega assolutamente, pall5a a stabiIire ch' abbiauo bensl gli an
geli memoria, ma che Ilia differeDte dalla n05tra. Scorgesi quindi e8ler
vi Slato chi memoria agli angeli oDninamente negasse, e chi )oro I' at
tribui8le alIa D05tra 80migliante. Queste due estremitll dee intendersi ehe
Dante condannando diea sognare anche non dormendo, tanto coloro cbe cre
dono aicer "ero la prefata lettura 0 sia dottrina insegnante coo I' ane;elictl
lIatura si ricortla, non differenziando easi pero il modo del ricordani
degli angeli da quello, per concetto tliviso, degli uomini; quanto qu~

!Ii altri cbe Don credono essa lettura dicer vera, perocche escludono af
{atto dagli Angeli ogni memoria: ed aggiunge essere Is sentenza di questi
ultimi pin colpevole e vergognosa, come la ~ certamente. GJi espositori
tutti inteudouo che credendo e non credentlo dicer vero vaglia quauto
credentlo e no,. cretlendo vero quant' ef5lino stessi insegnano, che abbia
no gli angeli memori,1 alla nostra simile. Non veggo pero come bene
a maliziosi cotali. che nOD credono quanto' eaai inseguano 1 adattare ai pos_
III il sognare.

85 86 87 Yoi non anda.te gia: cosl per clgion del verso, in vece di
Yoi gill. (in terra) non andate - per un sentiero 1 pe'l sentiero del.

(a) De '1uatuor CQaetJ;, tratt. 4. quo 27. art. 1.

MmDl2
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88 Ed ancor questo ql1assu si comporta
Con men disdegno, che quando e posposta
La divina Scrittura, 0 quando e iorta.

91 Non vi si pensa quanto sangue costa
Seminarla nel mondo, e quanto piace
Chi umilmente con essa s' accosta .

94 Per apparel' ciascun 5' ingegna e face
Sue invenzioni, e queUe son trascorse
Da' predicanti, e'l Vangelio si tace.

97 Un dice, che la Luna si ritorse
Nella passion di Cristo, e s' interpose,
Perche '1 lume del Sol giu non si porse:

100 Ed altri, che la Iuee si nascose
Da se: pero agl' Ispani e agl' Indi ,

la veritl - tanto vi trasporta L' amor dell' apparenz:a e'l suo ptm
liero : come il verbo apparerB trovasi nsato in senso di comparire orrevo
Ie (a), cosl, intendo io, che adoprisi qui 'I ..u.stantivo apparenza per
orrevole eompana; e che il suo pensiero vaglia quanto il pensiero, la cu
l'4 ehe vi prendete di lei.

89 90 Posposta, Messa in non cale . - 0Juando, la Nidob. , e
t{uando l' altre edizioni - torta, stiracchiata falso •
. 91. Quanto caro costa in vece di quanto sangue legge il Con. C....T.

Non colfitatur quanto sanguine martyrum diffusa est in mlU'ldum ista
Sacra Seriptura, et quam gratum sit Deo quand6 heM exponitur, ut
fideles ',umiliter adhereant chiosa poi jJ P08TIL. SDocciolando bene il len-
10 del Poeta contro que' Predicanti, che storcono e quasi levan dal sin-
sto sentiero i passi delle Divine scritture N. E. •

92 93 Seminarla, spargerla, - S' aecosta , si unisce •
94 Per apparer ee.: ecco il verbo apparere nel senso detto poco aD.

:IIi ,di eomparire orrevole - face, per fa, adoprato da' poeti ancb.
Iuor di rillJ,a (b). '

95 Son trascorse. Come trovati discorso adoprato per trascorso (c),
'COIl dee qui vicendevolmente trascorse intendersi detto per cliscorse , trat-
&ate. .

97 al t 02 Un dice eke la Luna ee. In vece di predicare I' evangeli-

(a) Vedi 'I Vocabolario dell. Crulca IOUO il yerbo "ppart!re S. 1.
(11) Vt:di Mastrofini T~oria. e Prospelto de' verb; ItQlian; lotto iI yerbo .r,..
re Do 2. (e) Vedi i1 Vocabolario della Cl1l1Ca .otto I, voce di,cor,o S. S.



CAN T 0 XXIX~

Come a" Giudei, tale eclissi rispose.
103 Non ha Firenze tanti Lapi e Hindi 7

Quante 81 Catte favole per anno
In pergamo si gridan qninci e quindi:

106 81 che Ie pecoreIle, che non sanno ,
Tornan dal pasco pasciute di vento,
E non Ie seusa non veder lor danno.

cbe verita. vassi a cerC!lf'e. in che modo suecedesse I' eclisse del Sole nel
la morte di Gesu Crista; eel uno dice cbe Ia Luna. opposta aHora al
Sole (a), ~trocedendo s' in~erpose tra'I Sole e Ia terra. Altri pretenden
110 ·che quell' eclisse doyen' essere universale a tutti gIi uomini, e ciel
~(j)n potendosi ottenere per I' interposizione della Luna tra 'I Sole e 1a ter
ra. dicono che Ia Iuce del Sole da per Ie stessa si aucose. - Rispo
6e per corrispose. .

103 Lapi e Bindi, eornuioni di nomi assai Crequenti in Firenze al
tempo del Poeta debbono eaRre queate. Lapo (dice il Venturi) l; il cor':'
rotto da Iacopo, come Ceneio di LorenUJ, Meo di Bartolommeo, Tit
fa tli Gio.Battista: BinJo nessuno sa rinvenire da ehe nome si de
duca; onde io stimo CM sia intero • e molto usato in Firenze- a i tem
pi del Poeta; tanto piu che ancM a i tempi nostri il primogenito del
li6. Barons RicaHJli per nome proprio senza ~giorati1JtJ, 0 vezzegt;ia
tr11O, si chiama Bintltlccio. DaIl' essere pe..o ora il nome di Bindaccio
nome intrero, proprio, e senza peggioratiyo 0 YtJuegGl"atiyo non sie!Ue
c:he tale 10 feme anebe negli antichi • da' quali l' ha quel signore eredi
lata. Tot;netto. per cagion d' esempio, ~ al presente cognome di fami
sHa intiero, e senza 'YCzlleggiativo; e nondimeno ceDosceei originato da
Togno, cornuione di Antonio (h) J ridotto col yezuggiatiyo in Tognet
to J e da nome passata in cognome. E nel modo cbe per troncare jag"
Biungere e sconvolgere di lettere intendiamo di Iacopo fatto Lapo J Cen
eio di. Lorenzo (0 piuttoslo di TTincenzo) J Nina di Cateri,.a ec. non
.ar1l diflieiIe il dedur Binda da Albino, 0 aimiI nome. Comunque perO
yada la cosa circa eli questo particolare, quanto appartiene alia frequenza
.de' nominati Lapo, e Binda J 00' ~ cia che suppone il Poeta. haasene COD
ferma dane atorie Fiorentine di que'tempi (c).

10') Pasciute di yento, pasciute di ciance.
)08 E 11011 Z. SCUSlJ ec.: e il non veder il danno loro nOli Ie SCUBa.

(a) Celebrando5l da' Giudei la Pa.qua nel giorno del plenilunio a Sole iu
Ariete, ed ellendo it Redeotore morlo nel gioroo sUlSeguente alia Pasqua,
dovea I. Luoa euere piemr, ed al Sofe opposla. (b) Co,l comunemenle in
Milano, e credo Bnche in ·Vener:ia. (e) Vedi, per eBgion d' eaeOlpio, )' in
4ice delle cole cogtenule Della CtoDiCll efi Giovanoi Villani, lotto Ie leuere BeL.
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log Non disse Cristo al suo primo convento :
Andale e predicate al morido ciance 1

1\la dieue lor verace fondamento:
1I2 E quel tanto 80no nelle sue guance

51, ch' a pugnar per accender la fede,
Dell' Evangelio £ero scudi e lance.

I 15 Ora si va con motti e con iscede
A predicare, e pur che hensi rida,
Gonfia '1 cappuccio, e piu non si richiede.

per essere ignoranza crassa, alia quale dovrianocercar di rimediare, e
di meglio voler intendere la salute loro. VELLUTELLO •

109 .dl .suo primo convento , al suo primo colleBio A.postolico. VEJI

TURI.

11 1 Diede lor (intenw, a predicare) verace fondamento, la dot·
trina sua, il suo Vangelo: Praedicate Evangelium , comando loro (a).

1. 12 E quel tanto (per solamente) (h) sono neUe sue guance ~ e que!
Condamento, quella foo.cLunentale .evan.gelica dottrina .lolamente da eui fl1
predicata.

113 114 81, ch' a pugnar .ec. Allusivamente al parlar di S. Paolo:
Sancti per Fidem 'lJicerunt ·r'¥5na • ... fortes facti suntin .bello ec. (c).
appella Dante p~are il predicare che fecero gli Apostoliper 4ccende.
re ,per eccitare ne'cuori .umaui la fede Cristiana; e dice -che per tale
combattimento fecero eglino acudi e Jance ,del Vanselo , ·ci~ Don d' altri
mezzi si valsero .che .del Vangelo.

1 15 Con matti e con iscede, con arguzie e -cop bufl'onerie ~ Iscede.
per scede, prostesi per .agevolamento .della pronunzia ~ .eel interezza del
verso.

117 Gonfia"Z cappuccio. "Per questo cappuccio n Danielloed altri
.positori intendono accennati i Frati. Ma, come poi al -cappuccio de' Frati
vi aggiustcremo il heccTletto del seguente verso 1 Ilhecchetto (~iceil Var
chi descrivendo Ie parii del cappuccio) e una striscia doppia JeZ mBde
sima panno , che va fino in terra 0' e si ripiega in sulla .spalla destra.
e henespessosi avvolgeal collo"7 -e da coloro, .cM -vogliono -esstJrt1 pia
destri e pi" spediti, intorno alia teJta (d)-.

n cappuccio (chi no '1 S8.r) usavasi a que' tempi daogni SOl'fB di
persone in vece del cappe]]o; ed in grandezza distinguevasi specialment8
il cappuccio .de' Preti (e). Non convenendo adunque ilodesciitto becchetto

(n) Mareh. 16. (b) Vedi Cinonio Parl;c.236 6. (c) Hdr. 11.
(cl) Store lib. 9. (e) Con unocappucc;oBran* " Bole, come lIoi tJeB,iIllllO
_he .i Prel; portllne .. .... 4i mile a feeler. ;1& .'''0, 'CI'.ive Gio. BoGC&C:~o ~OJ.65.
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118 lVIa tale uccel nel" becehetto s' annida ,
Che, se 'I volgo it vedesse, non torrebbe
La perdonanza, di che si eonfida.

12 I Per cui tanta stoltezza in terra _erebbe ,
Che sanza pruova d' aleun testimonio
Ad ogni promission si eonverrebbe.

12~ Di questo ingrassa il porco sant' Antonio,
Ed altri assai, ehe son peggio- ehe porci,
Pagando di moneta sanza eonio .

al cappuccio de' Frati , come l' anticTle scuIture e pitture ne accertano p

resta che piuttosto agH oratori Preti tirasse Dante questa sferzata.
118 Ma tale uccel nel becchetto s' annida. Allusivamente a1 detto

di S. Pietro Spiritu sancto inspirati locuti sunt sancti Dei homines (a),
e. ad essere 10 Spirito santo apparso in forma di colomha. vuol dire che
non inspira a costoro Ie parole Jo Spirito santo. ma il diavolo; e che
questo nero uccellaccio • non la bianca colomba. s' anuida in queJ becehet
to attorcigliato a guisa di nido intomo al collo ad al capo, come di so
pra ci -ha-· il Varchi descritto. Se questa descrjzionc stata fosse a1 Ventu
ri nota, avrebb' egli risparmiato di doJersi, che per becclwtlo gli esposito
ri spieghino fascia di cappuccio, e di pretenuere che debba piuttosto si
gni6care la punta del cappuccio, qual piu alta ad immaginarsi come
un nido. -

119 120 Non torrebbe La perdonanza. eli che si confida. non rice
'Yerebbe da costoro quella induIgenza che. anche senza esigere pentimento
del peccato, e proposito di abbandonarlo. spacciano di concedere -, ed esso
volgo con6da di ottellere. Yederebbe la perdonanza leggono I' edizioni
diverse daUa Nidob: Avendo pero il verba torre 0 togliere anche il si
gni6cato di ricevere e pigliare: e dicendosi comunemente ricevere I' in
Julgenza, pigliare la pel'donanzlI. pare Ia Iezioue ~idobeatina di mag-'
por merito.

121 12:1 123 Per cui tanta ec.: per la qual perdonnnza conseguire.
tant' ~ la foIlla degli uomini, che ad ogni promessa, quantunque sfornita
delle debite testimoniali • _si convcl'rebbc. enallage di tempo in grazia della
rima. per si conviene-, si concorre .

u4 125 126 Di quesllo ingrassa il porco sant' Antonio ~C • • Sicco
m.e sant' Antonio Abate si scolpisce e dipinge col porco lli piedi (in sim
bolo del demonio da lui vinto) (b) , ~ probabile, e pare che'l poeta no
atl"o 10 accenlli, che da qualche impostore si questuassc per ingrassare il
porco di S. Antonio: e il sentimento ~: Can queste imposture. Pagan.

(a) Ep. 2. cap. 1. (0) Molan. de PiclIlri, lib. 3. cap. S.
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I 27 Ma, perch~ .sem digressi assai, ritorci
Gli ocelli oramai verso 1a dritta strada
SI, che .la via col. te~po si raccorci.

t 30 Questa natura sl oltre s' ingrada
In munero, che mai n.on fu loquela,
Ne concetto mortal che tanto vada.

1.33 E, se tu guardi quel che s~ rive1a
Per Daniel, vedrai che'n sue migliaia
Determinato numero si cela.

do lli moneta sah~a conio, Ci~ di false indulgenze, si fa che S. "&ilto.
!lio (ponelo per tutte Ie cose sacre) ingrassi '1 porco suo, doe I' ingord.
simoniaco impostore .... II POSTIL. CAS. pone a questa terzina la seg. chio
sa: Per tale eorum [abulose pra!dicare,et sine testimonio Evangelii vel
S. Scripturae, stultitia tanta hodie in mltndo crcvit, ·ut omnibus que
~toribus illis, qui vocantur fratres a campanellis , creditur sine alia pro
batione ,. et sic per hoc vulgus impinguat porcum S. Antonii: ed una
postilletta interlinell'l"c poi dice de blado vino et oleo, cose che nella spor
ta si mettono. Segue il PasTIL. CUT. e dice u magna dementia est ho
minum vulgarium, qui prestant aures istis tru.ffantibus, et credunt eis
quidquid dicunt quia postea ferunl peram plenam N. E. -

u1 128 129 Sem digressi assai, siam (a) .molto dal proposito di-,
partiti (li). Manco male (v' aggiunge il Venturi): 10 conosce Dante cia
se, e 10 confessa d' esser uscito fuor di strada piu del dovere. Ma, Set

vi erano cotali as~urdi, come anche per altri riscontri sisa che vi eraDO
pur troppo ,. uon e se ~on lodevole 10 zelo del Poeta, - ritorci Gli
occlli oramai verso la dritta strada, vale, hada oramai a passare innan
zi, - 51 ,che la 'Via col tempo si raccorci , sl che, come s' accorei.
i1 tempo che ti ~ assegnato a far questo vi~gio, s' accQfci auche Ia stra-
da che ti rimane a· fare per compierlo. ,

130 131 132 Questa natura, angelica, - 51 oltre s'ingratla In nu-.
mero . Ingradar5i dee letteralmente valere innoltrarsi ne' gradi, negli
scaglioni di scala: ma, come usa cosa SODO innoltrarsi negli scaglioni di
URa scala, e I' inoalzarsi, pigHa Dante in graziadelia rima i"'{;radarsi
per i"nnalzar5i. Adunque s1 altre 5' ingrada in numero dice in Iuogo di
s1 oltre 5' innalza in numcro - che mai non f" cc., che nessnna
espr.essione e nessun concellO PUQ arrivare fin dove quel numero arriva.

133 134 135 E, se tu guardi quel ec. E sebhene iI profeta Daniel
lO degli angeli parlando dica~ Millia milliulI& rninistrabant ei, et deci~

.
(a) Sem per ,iamo , Infer. 111 16 e altro,e. (lI) Digr~$$i per diparut; s

dal Latina dicre.dior, oude CODlunemente diciam di8rtmionf:.
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136 La prima luce, che tuUa la raia,
Per tanti modi in essa. si ricepe,
Quanti son gli splendori, ache s' appaia •

139 Onde, perocche all' atto che concepe
Segue l' affetto, d' amor ·la dolcezza
Diversamente in essa ferve e· tepe .

142 Vedi l' eccelso omai e la larghezza
Dell' eterno valor, poscia che tanti
Speculi faui s' ha , in che si spezza,

Uno manendo in se come davanti.

millies centena millia assistelJant ei (a); tu nondimeno, se ben gnat
di , dei accorgerti che per cotali migliaia si cela (vale non 51 manifest.a)
il lora determinato numero .

136 La prima luce, Iddio, - Ch8 tuCla la raia, che tutta l' an'"
gelica natura irradia, illumina. Raiare al medesimo senllO adopera Dan
te llnche Purg. XVI. 142.

13, 138 Per tanti modi ec.: ~ ricevuta in eua con tanta diversitl
di modi, quanti sono f5li splendori, gli angelici individui, ai quali s' ap
paia , si congiunge. Rieepere per 1'icevere adopera Dante auche Par. d. 35.,
ed adoprarono pure altl"i antichi (b).

139 140 141 All' alto ehe concepe, all' atto, me concepisce, den.
divina visione ,. efl'etto dell' anzidetta irradiazione (di concepere per con
cepire vedi 'I Vocabol. della Cr. ) - Segue I' affitto , corrisponde I'in
tensita dell' amore in ciascun angelo - d' Q.ITIor la dolces%a Diversa
mente ee. : perciO negl' individui d' eNa angelica natW'a rendesi ove pin fer
vida, ave pin tiepida la dolce... d' amore • Ferllere e tepere, per essertl
fervido e tiepido, verbi presi dal Latino·.

142 al 145 Yedi I' eccelso omai ee. Come eatendesi la grandezza in
alto ed in largo, percio in vece di dire Yedi omai Ia. ~andezza dell' eter
no 'Valore, della divina onnipoten~a, dice redi l' eccelso, I' ahezza, e
la larghezza dell' ec. - speculi (per .ispticchi, dal Latino, in grazia
del verso) appella gli angeli, perocch~ fa lddio in essi sussistere sua im
magine, come di sopra al v.. 14. s' ~ dichiarato, - si sp8zza, si mol~

tiplica, intendi colla sua immagine che intiera in ciascun angelo risplen
de - manendo per rimanendo, dal Latino manere italianamente ado
prato dagli antichi anche in proaa. Vedi il Vocabolario della Crusea .

(a) Dan. 1. (b) Vedi irVocab, della C.'UIC8 11ft. reeepue, e rice~re •

Fine del canto J1entesimonono.

T~.llL ~nn



CANTO XXX.

---
ARGOMENTO

Sale DanILJ con Beatrice nel cielo empl'rco; ove t riguartlantlo ill UII

lucidissimo flume CM gli apparve t prest: da quello tal virtU, ehe con
"aiuto di Beatrice pote 'lJedere il trionfo degli anpli e quello tltll!
anime kate.

Forse semila miglia di lontano
Ci ferve I' ora sesta, e questo Mondo
China gia I' omhra quasi al letto piano,

Quando'l mezzo del cieIo a noi profondo
Comincia a farsi tal, ch' alcuna stella
Perde'l parere infino a questa fonda:

I al 6 Forse se"iila miglia Be. Volendo Dante dire che, come il 10-
. me del vicino e non ancor veduto Sole ,. fa in terra. dagH oochi nostri
.vanire il lume delle stelle, cosl il lume della vieina e non ancor vedo
ta gloria divina fecegli .vanire dagli occhi U Iwne degli angeli che in
quel cielo vedeva, entra nel vaghissimo paragone commemorando quanta
dal luogo nostro , aUorche c' incominciano a 8parire Ie atelle, lontano siB
il luogo a cui il SoJa sta nel meriggio; e quale nel medesimo tempo aia
riapetto ~ noi la posizione del cono· ombroao della terra. La distanza che.
dal luogo oude spariscono Ie stelle al luo~o dov' ~ meuogiorno, dice eli
forsB semUa mi{!lia. corrisponde a un dipresso alIa comune aupposizio
ne che giri la terra 21600. miglia, in ragione ci~ di migHa 60. per
ogni grado (a): i~peroccM, quando dlllla banda orientale in luogo cia ooi
distante la quarta parte del. terreatfe ~ro, ci~ miglia 5400., ~ it mez
zogiomo, allora nasce a noi il Sole: dunque dal luogo dove il Sole r.
il mezzogiomo al Iuogo onde vediam nai i primi albOri dee essere. un
Dumero di miglia che .' RCCOlIti al semJla. e percio bene accompagnato c~
forse. Che poi questo mondo, questo terrRqueo globo. chini tria. I' om..
bra, l' ombroso cono. che nella parte .1 Sole opposta produ.ce, quasi al

(a) Dalla medesima wppolizione lion ai dilunga gran fatlo lIeppur ail.
che it medesimo Danle- nel Co""ilo Ilabililee, ehe da lloma al luogo 101

topOSlO pel"pendicolarmente al polo Artico ,;a .pasio flAtUi iii tluem;l4 ,eee,....
to mirlia , e poco dal pi;; al meno. Tratt. 3. cap. S.
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, E, come vien Ia chiarissima ancella
Del Sol pin oltre, cosl'l del si chiude
Di vista in vista infino alla pill bella;

.10· Non altrimenti'l trionfo, che lude
8empre dintorno al punto che mi vinse,
Parendo inchiuso da quel ch' egli inchiude,

13 A poco a poco al mio veder si $tinse:

letto piano, quasi alla orizzontale linea del luogo a cui ineominciano Ie
atelle a disparire, la l\ cosa che per intendersi altro non abbisogna che
l'intelligenza de'termini. - ci fer'VfJ I' ora sesta: la particella ci 0

aignifi~a 10 .tesso che 'Vi , 0 vi sta per semplice omamenlo: fer'VfJl' ora
Sesta vale scalda il mezzogiorno, giusta la praticata dagli antichidivi
aione del giorno civile sempre in dodici ore - cielo a Aoi profondo.
per cielo a noi alto. cioe sopra di 1Ioi; alIa maniera Latina. colla qua
Ie 8Crisae Virgilio Deum namque ire per omnes Terrasque, tractusqllB
maru, caelumque profuntlum (a). - alcilna stella Pertk'i pare,..
infino a qUR-sto fondo, alcunastella cessa di ,pparlre, di rani come pri..
ma vedere, infin quaggiu in terra. Dice alcWla, imperoccM ai primi al.
bOri non tutte Je stelle spariscono, ma solamente queUe di IlllDe pm fi~

vole.
'J. 8. 9. E, come (per quanto) (b) 'Vien la ec. E. quanta la chis.

rissima serva, foriera del Sole, l' Aurora, piu s'innoltra, cos!, (per tan
to) (c) 11 ciel si chiude Di 'Vista in vista infino alia pia bella, ",ieu
10 stellato cielo a nasconderai di veduta in veduta, di atella in stella (cl) I

fino alIa phi lucida.
10 11 .11 trionfo, che lude ec. : il trionfo degli angelicicoti, che fe

ateggiano inlorno a Dio. che mi abbagli6 "Con la sua Iuee. VBnUB.1 •

Vedi 'I canto Dvm. 16. e aegg. •
. 12 Parendo ee.: aembrando da que' cerchi llngelici contenuto l{uello

ehe conlinet omnia (e), contien'e880 tutte Ie create cose.
13 Al mio 'Veder si stinse, alla mia vista disparve. Bene in nee eli

sparve dice si stinse (da stinguere, il medesimo cbe eSlinguee) , im~
rocchl\ suppone che diaparissero que' circolari angelici Iumi ugualmente ca
me Be eatinti Ii foaaero. E, ae non piace al Venturi ch' altri spieghino
6i stinse per Ii separo., neppnre piacer PUQ il di lui spiegarestinse da

• stingere per iscolorire.. E, se dice il Petrarca en al Sole in tempo della

(0) Geor,. IV 230. (b) V"edi Cinonio PaTtir:. 56 16. (c) Vecli "I me
de.imo Par1ic. 51 3. (el) Le 'lelle ... cbe oqul Danle nppelJa vi.,e, nel caa
'0 ,I 1li g:U"la elotica v. 113••ppella "e,z,ae. (e) Sap. 1.

NDD~
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Perche tornar con gli occhi a Beatrice,
Nulla vedere ed amor mi costrinse.

16 Se quanto infino a qui di lei si dice
Fosse conchiuso tutto in una· loda,
Poco sarebbe a fornir queSLa vice.

19 La bellezza, ch'io vidi, si trasrnoda
Non pur di Iii da noi, rna certo io credo ,
Che solo il suo fattor tuUa la goda.

22 Da questo passo vinto mi concedo
Piil che giammai da punto di suo tema

.Suprato fosse comico 0 tragedo .

morte di Gest'! Cristo si scolortlro i rai (a), ci(\ corrisponde all' ohscu
ratus est Sol che Darra S. LucI (b); che \'uol dire che compa"e oaca.
ro il solare disco; e non che il medesimo sfFauo non si vedeaae, come
afFatto DOn vedeva pin Dante l' angelieo trionfo. .

14 15 Perch~ tornar et:.: il pel'ch~ I' amore verso Beatrice da nil
eanto, e la cell8RzioDe deUa gioconda vi.sta degJi angeJici corl daU' altro
canto, mi costrinsero a tornarmene cogli occhi a Beatrice. Costrinse di
ce, per zenma in luogo di costrinse.ro.

16 I' 18 Se quanto ec. : se in una sola lode qui racchindesai qu.an
te Jodi ho di lei detle fin qui, sarehbe poco, n~ beatel'ehbe ad eaprimere
ci(\, che della aua bellezUl dir dovrei questa volta. VBl'ITUBI. rice per
YOlla, 0 per luoGO, ~ preso dal Latino in grama della rima •

19 20 21 La bellezUJ, cll'io \lidi ec. Riconoacendo Dante in Beatri
ce la teologia, la ICienza delle divine cose, come pin volte si ~ delta.
e facendola percia, sslendo e a Dio avvicinandosi, divenire pin bella (c) j

ora ch' e aalita nel cielo 81esso d'lddio dicela divenuta di taola bellezZli ,
cbe non solo la mente umana , ma nissun' alira mente, fnor che la divi
DB, la pua adeguatamente (;Odere, comprendere _ si trasmoda. vale
esre di modo. . .

22 23 24 Da questo palso ec. Passo in questo primo verso del ter..
&etto significa 10 stesso che punto nel seguente verso. Punta (iusegna a
Vocabol, della Crusca) per l/logo parlicolarc di trattata, ad' altra scrit
!'U"a; thuo allrim.enti paslO (d). lntenderemo adunque come Be ave8ae
In vece delta Da questo punto. che mi si presenta, di descrivere 14
hellezza di Beatrice in quel luogo, mi confesso superato pia eke lfiam-

(a) Son. $. (~) Cap- 25. (c) Vedi Pandiso v. 94- , Vln 15, X 81....
(d) SClllo J. voce pumo §. ,.
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25 Che, come Sole il viso che piu trema,
Cosl 10 rimemhrar del dolce riso
La mente Mia da se medesma scema •

28 . Dal primo giorno ch' io vidi 'I suo viso
In questa vita, insino a questa vista,
Non e 'I seguire al mio cantar preciso:

31 _Ma or. convien, cbe '} mio seguir desista
Piu dietro a sua bellezza poetando,
Come all' ultimo suo ciascuno artista.

34 Cotal, qual io la Jascio a maggior bando
Che quel della Mia tuba, che deduce
L' ardua sua materia terminando,

mai superato fosse poeta comico 0 tragico da arauo punto del suo ar
somento. - Suprato (sincope ill superato in grazia del verso) legge
la Nidobeatina meglio, che soprato l' altre edizioni: esempio, su del qUill
mlo fondasi il Vocabolario della Cr. insegnando che soprare sia verba an
tico in vece di superare .

,.5 26 2') Come Sole il viso che piu trema ec. Credo debba essere iI
Rn80: Come il viso che pill. trt'mil, la vista, I' occhio pin pauroso a mi
rare il Sole, ine~paee a rieevere l'intiera immagine solare, da se medesi
mo, la pupilla restringendo, la seema, la impieciolisce, cosl la mente
mia, ineapace a formar l' intiera rimembranza del dolce riso (del lieto
.spetto di Beatrice) da se medesima cotal rimembranza impicciolisce.

29 In questa vita, in questa mortal vita - a questtl. vista, al Teo
der cbe feci Beatrice questa yolta.

30 N"n e:l se8"ire al mio cantar preciso. Dee nOD e preciso 0 in
tendersi di tempo passato, al modo coo dicono i Latini non est creatus.
esempigrazia, in "eee di nOlL fuit creatus; 0, se si YDoie di tempo prtr
amte, dee per ennalage intendersi adoprato il tempo presente pe 'I passa.
to: e vuol dire che per tutto il detto spazio di tempo non Cu mai , come
a qnesto ponto, al cantar suo di Beatrice preciso, troncato, if seguire.
il proseguimento.

31 32 33 Ma or ctJnvien ec.: ma ora mi eonviene desistere, e I_sciar
eli pin seguir poetando dietro alia bellezza di lei, come desiste ciascuno
artista all' ultimo suo; cioo come fa l' arte6ee. che ha posto ( come Ii
auol dire) l' ultima mana alia rosa da lui Catta. DANIELLO.

34 al 3g Cotal. qual io la Itl.scio ec. In quella stessa bellezza • il pre
dicare della quale lascio a maggior banda, a banditore di maggior YO·
ce che non ~ la mia. attesa in tanto a dedurre a termine l' arduo poema,
;0 quella stessa hellezza Beatrice, con aUo e voce di spedito condottie
I"e.. ricomincio a parlarmi e a dirmi ec. - Del U&af!6ior corpo. del COt-



470 DEL P A'B. A DIS 0

37 Con 'atto e voce di 'spedito duce
Ricomincio: noi semo usciti fuore
Del maggior corpo al del ch' e pura luce:

40 Luce illtclJettual piena d' amore,
Amor di vero ben pien di letizia,
LetiLia che trascende ogni dolzore.

43 Qui vederai l' una e l' altra milizia
Di Paradiso, e l' una in quegli aspetti
Che tu vedrai all' ultima gipstizia.

1~6 Come subito lampo, che diseetti
Gli spiriti visivi sl ehe priva
Dell' aLto l' occhio de' pin forti obbietti,

49 Cosl mi circonfulse luee viva,

poreo cielo, che tutti gli altri inehiude - al eic1 eh' ~ pU1'a luee J al
cielo empireo .

40 41 43 Luce intellettual ee. (Bellissima gradazione eel espressione
dell' eteroa felicitA. VENTUBI ): Iuee 'Che BOllen I'intellellG- a compreo
dere Dio qual' ~ in Ie stesso , e eonseguentemente riempie Is volontA del
santo di lui amore ec. - ~rascencla ogni 401~ore l sorpassa ogni dol
cezza •

43 44 45 Qui vederai l' una e l' altra miliua di Paradiso. Vedrai
qui i due eserciti del Paradiso, uno cioo degli angeli buoni cbe milita
rona contra de'rei, l' altro degli uomini che miJitarono conlra i vizj
- e l' unlJ in quegli aspelti ee., e In milizia degli uOJnini ti si pre
1eDle1"& solto 1a forma di qnel corpo. cbe til nel giomo del finale giudi
zio vedrai a Ciascun' anima realmente congiunto. Di vederai in ,'ece' di
"edrai ( adoprato 'anehe Inferno I 1 J8, XIV 12.0. • Paradiso V. 112.. ) ve
di 1I'lastrofini Teoria e Prospetto de' 'Verbi Italiani (a).

46 41 48 Cite diseetti, 'cbe disgreghi, dissepari (b) - Gli spiriti
"isivi. per mezzo dei quali insegnavano Ie acuole veder ), occbio, - lit
che priva ee.: talmente ehe viene a privar I' occhio dell' atto. di rice
nre I' azione, l' impulso de' pill. forti obbietti, di quegli obbietti steai
che altre "Volte erano 1 ph\ forti ad impeUere I' ocehio, come iJ Sole. il
fuoco ec. - De' pill. forti legge la Nidobeatina meglio che lIon lesp
DO l' altre ediiioni di pill. forti.

49 Mi eireonfulstl. mi .risplendette d'intomo.

en) SaUa il verba 'tJelkre nl1m. u. (b) Vedi nel Vecallelario .c)eU. era
'Ica 4l'Cell,jre ~ e 4iscewue •
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E lasciommi fasciato di tal velo
Del suo fulgor, che nulla m' appariva •

52. Sempre l' amor, che queta questo cielo.
Accoglie in se con 51 fatta salute,
Per far disposto a sua fiamma it candelo •

55 Non fur piu tosto dentl'o a me venute
Queste parole brevi). ch' io compresi
Me sormontar di sopra a mia virtute:

58 E di novella vista mi raccesi
Tale, che nulla luce e tanto mera,
Che gli occhi miei non si rosser difesi :

61 E vidi lume in forma di riviera
Fulvido di fo]gori, intra due rive
Dipinte di mirabil primavera.

64 Di tal fiumana uscian faville vive ,

52 L' amor ~ Amore appeIla Iddio glusta il detto eli 8. Giovanni Dew.'
caritas est (a), - queta, per accontenta.

53 54 4ccor;lie in. se con sl faua salute. Quasi lutte I' edizioni leg.
gono cod fatta: ma io non dubilo. doversi leggere colla edizione di Fa.
ligno 1472., e con ~i ahri anlichi.- lesti veduti dal Daniello, can. sJ fat
ta ec. , eel essere i1 senso, che Dio accolga ivi tutti can 81 fatto aalute
vole lampo, pel' disporli alia luce di sua vista: ch' ~ cio che vuol dire
far disposto a sua fiamma il candelo ~ Candelo per candela. adoprarono,
gIi antichi auche in prosa. (b).

55 Dentro a me Yenute, per cia me· ricevute, da. me udite ..
59 Mera. pura , risplendente.
61 62 63. ridi lume. in forma di riviera, a guisa di 6ume, Ful

"'ido ( la, s16880. che fulgido, rilucente ) (c) di fol~ori (cosl la Nido
heatina meglio che di fulGore l' altre edizioni ) eire di faville vive che,
come appresso. dira. Di tal fiumana. usclan - intra du8. rive ec.: Ie
cui rive erano dipin16 di maravigliosa primavera. pODendo lit stagion per
Ii. 60ri ch' essa produce, figurando la gloria e trionfo del Paradiso, co
me· fa Giovanni nell' Apocalisse: Ostendit mihi .flumen. aquae tViyae ,plen
didum tamquam crystallurn procedens de sede Dei (tI) ~ D£JlIJW.o.

(a) Ep. 1. cap. 4. (b) Vedi. 't Voeabolario della Crata. (e) Vedi il
aede.Uno Vocaboluio. (d) Cap. u.



DEL PARADISO

E d' ogni parte si mettean nl 60ri ,
Quasi rubin che oro circonscrive.

Poi, come inebriate dagli odori,
Riprofondavan se nel miro gurge,
E, s' una entrava, un' altra n' usda fuori.

L' alto dislo, che mo t'infiamma cd urge,
D' aver notizia di cio che tu vei,
Tanto mi piace pin quanto pin turge:

1\'Ia di quest' acql1a convien che tu bei
Prima che tanta sete in te si sazii:
COS! mi disse 'I Sol degli occhi miei:

Anche soggiunse: il flume, e Ii topazii

65 E d' ogni parte, da ambedue Ie detle rive - si mettea1l net
fiori, accermali in esse rive col dirle dipinte di nJirahil primaver•.
Metten Iegge I' edizione della Crullca, e Ie seguaci. .

66 Quasi rubin ChB oro circonscrive, quasi rubioo incaslralo in oro.
67 Poi, come ec. : poscia, come tie dalla squisita soa"itll dell' oIes

zare di que' flori inebbriate fossero .
68 Nel miro gurge, nel maravigliollo flume. Gor60 per filUM ado

pera il Petrarca (a), e dal Latino gurges forma Dante surge pur per
flume. .

70 ehe mo t'infiamma ed urge ,che or t' a~ceJ'lde e stimola .
71 rei per vedi. Di coul sincope adoprata anticamente anche in pro

III vedi Mastl'ojini Teoria e Prospetto de'verbi Italiani (h).
72 Quanto piu turge ( dal Latino turgere, che propriamente signi&.-

ca gonfiare ) vale qui quant' e pilL grande. .
73 74 Di quest' Qcqua con'vien che tu bei Prima che ee. AhbeD("h~

gill pe'1 deno lampo fossesi migliorata la vista del Poeta, per otlenere
pero alia medesima I' ultima perfeziooe, e veder nel suo vero tutti gli
ohbietti del Paradiso, gl' insegna Beatrice essere di mestieri che dell' acqua
di quel flume hevesse, 0 sia ( come da) seguente parlare appariace) ebe
aUoWa.se il volta in queU' acqua. Bei da here, come bell'i da bevere.

75 II Sol degli oechi miei , ); ohbietto agH occhi miei piu vago &8.
trice.

76 Topazi; appella Ie faville che vedute aveva nscire ed entrare nel
la riviera; e bene, per essere il lOpazio 6emm& moho Illcida e eli color
d' oro.

(a) Sou. 191. (b) Sotto il verbo wtle,.. DUIP. 3.
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Ch' entran edescon, e'1· rider dell', erbe
Son di lor vero omhriferi: prefazii : ,

79 Non ~he da se sien· queste ·coae acerbe;
Ma e il difetto' daUa pJlrte ,tua,.
Che non hai viste aneor tanto superhe.

82 Non e fantin che sl subito rua'
Col volto verso il latte, 5e 5i 'svegli
Molto tardato dall' usanza sua,

85 Come fec' io per far migliori spegli
Ancor degli occhi, chinandomi all' ooda
Che 5i deriva perche vi s' immegli •

as E, 51 come di lei hevve la gronda
Delle palpebre' mie, cosi mi parve
Di sua lunghezza div,enuta 'ton,da.

78 Di lor vero I di quello ch' essi obbie~ti veramente SODO' --- 0171

briferi prefazii , adombranti preludii I preventivi adombramenti .
79 Aeerbe per dure, dure ,8 peuetrarsi I a inteudersi .
80 /rIa (, il difetto: ,oosl la Nidobeatiua meglio dell' alll'e edizioui che

leggono rna e difetto . .
81 riste supp.rbe I il plurale pe '1 singolare in grazia della rima I per

'Vista superha, ci~ vista eccellente.
82 Fantin • bambino - rua, dal Latino ruere ( 0 I come dice il

Vocabolario della Crusca I da ruire ) per andare frettolosamente I festi
nanter ire (a).

83 Col volta lIerso il laue. ... 11 COD. Cu. legge cogli occhj J'erso il
latte, ed in fatti il ruere 0 ruin: conviene phi agli occhj che 81 vol
ta. N. E.

, 84 Malta tardato dall' usanza sua, pel' molto tempo dal sOImo n
tardato dall' uso suo di poppare .
. 85 86 87 Come fee' io ee. Cestruzione. Come fee' io cllinAndomi.
all' onda che si deriva perehe vi s' immeGli I che derivasi I che scorre
al solo fineperche in essa migliorisi chi va Iassll I per far d~gli ocel';'
speGli ancor nu'fjliori I per; auche meglio di quello fatto avesse il lam
po, disporre gli occhi a ricevere Ie immagini de' celestiali obwetti.

88·89 90 E I sl come di lei bevve la Gronda ee. Come grond~ del
letto 5' appella I' estremitll del tetto I cosl Grollda delle palpehre I che

(a) Vedi Ro~l'to Stefano The,. linC. Lat.

Tom III. 000
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91 Poi, come' gante stata satta larve,
Che pare altro che prima, se si sveste
La sembianza non Sua in· che disparve,

94 COS! mi si cambiaro in maggior feste
Li fiori e Ie 'aville 81, ch' io vidi
Ambo Ie corti del tiel manifeste.

97 0 isplendor di .Dio , per eu'io vidi'"
L' alto trionfo del regno verace ,
Dammi virtude a dir com' io 10 vidi.

J 00 Lume e lassu che visibile face
Lo Creatore a quella creatora

IOno quasi tetto delle pupiJle, appella Dante I' estremita di esse palpe
bre. E adunque il sentimento : E quando (a) la estremita delle palp1:
hre mie eMe bevuto, fu haghata di fuell' acqU4, sumto mi parve la
figura di essa acqua di lunga diven/lta rotonda. Nella lunghezza (chio
sa unitamente al Landino e Vellutello, il Venturi ) ebbe figurato il dif
fondeni di Dio nell~ creature; nella ~tondit4 il ritornare che fa quella
difFusione in Dio, come a SilO primo principio e ultimo fine.

91 Stata sotto iarve ( /tJrplJ pet' m"scfaera ) (b) , stata mascherata.
92 93 Se si syeste la semhianza Be. : Be svelltesi della maschera, ill

ehe dispar11e, nella quale si nascose.
96 Amho Ie coorti del eiel, 10 stesso che I' una e I' altra milizia

di Paradiso, delta di sopra (c)" cioo gli 8ngeli, e I' anime u~ne: gli
Angeli in ]llogO delle faville, e I'mime umane in lu080 ae' fion. Vedi
il canto seg-nente.

99 Dammi virtude a dir ec.: cosl con miglioramento del verso leg..
~ ]a Nidobeatina , ove l' llltre edizioni leggono tlammi 'Virtu a tlir ec.

Spiacendo al Venturi il vidi tre volle in rima ripetuto in questi
due terzetti, Qui, dice, piuttosto eonveniva eM si affaticasse il Mas
:toni a toglit>re questa rima replicata, 6enza che 5e ne 'Veda rasione
1I1cuna, tre volte pnco grazinsamente.

Fn, risponde i1 Rosa Morando, non il Mazzoni, ma il Caste)'Vetro.
c:oo Paradiso IX 108. si atfaticO a togliere que] maJinteso torna, ehe pen
ava entrasse due volte in rima nel medesimo sigqificato: e nissun mai
'Ii aff.,tic6 di togliere cia che l'Italiana poesia permette, ehe aleuna 6ata
formi )a stessa voce nel senso medesimo tutte e lre Ie rime.

101 10:1 A quella creatura, Che in lui ee. Qul dice bene il Ven-

(4) Dt!lIl1 partict!l1a Ii eonJl! e cod al seOSD di quando e ",biIO, yedi il
Cioonio Partie. 61 8. (b) Vedi 'I Vocah. della Cr. (e) Ver•• 43. e leS-
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Che solo in lui vedere ha la sua pace:
103 'E si distende in circular figura

In tanto, che la sua circonferenza
Sarebbe al Sol troppo la!ga cintura.

106 Fassi di raggio tutta .sua parvenza,
Reflesso al sommo del mobile primo,
Che prende quindi vivere e potenm::

log E, come divo in acqua di SUQ imo
Si specchia quasi per vedersi adorno,
Quanto e nell' ..-rrhe. ene' tioretti oplmo,

112 81 soprastando al lume intorno intorno
Vidi specchiarsi in pin di mille 'soglie ,
Quanto da noi lassu fatto ha ritorno.

turi aJll1t\ere· i1 parl~ del pQe~a Jlostro a quel di s. Agostino: Feeisti
nos ad te , et inquiBtum est eor nostrum don4e requiescat in te .

104 105 La ~ua eirconferenza Sarebbe e~. Vieue con cio a dir mag..
giore cotale circonferenza eli quella del SoJe " quantunque sia questo phi
grande deUa terra Ie c&ntinaia di volte . .

106 107 108 Fassi eli rassio ·ee. : non apparisce, non ha origioe co
tal cireolar lume 5e n~n pe.- raggio. pel" Juee, \'t!gDente da Dio , ed. al
Ia sommitA, alia convessa superfieie del primo mobile ciel cristallino (a)
riileua s il· q1l4l1 cie1G da essa tij.viua laCQ, preu.d.e v.ivwe, Dlovimento. e
pDtenza d'inHuire ne'sottoposti eieli (b) •

1 o~ 110 111 l! ~ .eo",. c!ivo ee.: e ?ome colle s~ccbia~i nell' acqua
elle gh scorre a' pledl, quaSI per vedersl nella lIua imOlagtne adofno.
quanto ( per tanto. qu.anto ) (e) t\ realmente opJmo, copioso. nell' er';'
be , ene'jiore.ui . Cosl ]egge ]a Nidobeatina can molti testi vedu.ti da
gli Accademici della Crusca , meglio che Don leggllno, Ie altre edi~iolli

nel verde, e nc' fioretti, imperocche anche i fiori non secchi diconsi
~~. .. .

11:l 113 114 Si soprastando ee.: cos\ vid' io 'quanto cla noi fatto
ha ritorno lassi£, quante anime dalla te!:ra passate 80no al cieJo, i,.
pi" tli mille soglie, di mille gradi (d) ripartito. soprastando intorno in
tomB al lume specchiarsi io queJIo. II passar delle anime Dostre al cielo

(n) Cosl il primo mobile da molti essere chiamalo afl'erm:a Danle steno
nel SilO Corwito tratt. 2. cap. 4. (h) Vedi, tra gli ahri luoghi, Par. II 123.
ee) Della pal'ticel!a quanto per tanto quanto vcdi '} Cinonio Partie. 211 4.
(d) Soglia per grado ..dopera DanKe anche Paradiso III 82, C XVIII 2B.

000 ~
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E, se l'infimo grado in se raccoglie
SI grande lume, quant' e la larghezza
Di questa rosa nell' estreme foglie?

La vista mia nell' ampio e nell' altezza
Non si smarl'iva, .·rna tutto prendeva
II quanta e'l :quale di quella allegrezza.

Presso e 'lantana.' n· lie pan, n'e leva:
Che, dove· Dio .senza rnelZO governa ,
La legge, natural nulla rilievil •

Nel giallo della rosa sempiterna ,
Che si dilata, rigrada, e redoIe
Odor di lode al Sol, che se~pre verna,

appella ritorno giusta la Frase dell' Ecclesiaste : Revertatur pulvis ec. , el
spiritus redeat ad Deum (a).

115 '116 117 I! ' se I' infimo grado ec. Avendo, gik , deno , che in
torno al circolare prefato lume erano sogUe, 0 sieno grll.di, piu di mil
le, d' bnde I' anime bellte in quel lume si speechiavano, ci ha fatto ca
pite, che intor-no al medesimo lume 's1 alr;asse una circolare scala, come
d'anfiteatro. Siccome adunque i ·gradit eli l eirooJare scala' quanto piu alti
Ilono tanto piu ,in'lar~o stendol\o'la' loro' circonferenza , bene peteio, pre
tende il Poeta, che da'Uh larghet!za dell'infimo gi'ado; tanta che 5arebbe,
al ,Sole troppo ·Iarga cintura , srgotnentare 5i debba quanta daveva eSSe
re .In lar~he1}lJa degli' -estreBti "iu.JMti I g;:uti... I Ma , 'sicenwte ,IA" stttltlara" di
quella celeste scala imitava, come espressamente dira poi (h), Is strottu
Fa d" una: rqsa, itt 'cui dal giallo intermedio verso I' estretnitlt si vanno
appuntO' Ie fAgUe di mllno in mano una sopra dell'llltra innalzando, pero
in vece di ~ire quant' e la..1arlJ"ezza di questa scala netfli"estremi gra
m; dice quant! e la larghetza Di questa rosa nell' estreme. folJlie .

1 19 Prendeva, per apprendeva, discerneva .
120 II qlta19to e 'l quale, Ja quantita e qualitlt .
121 Ne pon, ne leva , ne da , ne toglie.
122 Senza mez~o , seuza interposizione di seconde cagioni, ma di per

..e, immedilltamente . . , .
1 ~d La legge natw'al ec.: Ja natural ]egge, che ]a causa in vicinan

P rit\ forte agisca , ~d in distatl~a .pin del)olrriente, nulla rilievQ." noa
ha luogo , non couta in modo alcuno.

124 al 129 Giallo della' rosa sempiterna appella il circolarepredetto

(a) Cap. 12. (b) Caulo seguente nel principio •
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127 Qual' e colui che tace e dicer vu6le 7

Mi trasse Beatrice, e disse : mira
Quanto e 'I convento delle bianche stole r

J30 Vedi nostra Citl1l quanto ella gira!
Vedi Ii nostri scanni S1 ripicni,
Che poca gente omai ci si dislra :

J 33· In quel gran seggio, ache tu gli occhi tieni ,
Per la corona che gia v' e Sil posta,
Primache tu a queste nozze ceni

136 Sedera l' alma, che fia giu. augosta,
Dell' alto Arrigo ,. eh' a drizz~re Italia
Verra in prima ch' ella sia disposta ~

lume sopra della conveSlla auperficie del'primo mobile, imperocch~ situato iR'
mezzo e Del fondo d~gl' inlorno ascendenti gradi , appunto come il giallo
in mezzo' della rosa - ehe SI elilata, riGraaa, vale cke si elilata e
tP'adua, ci~ per gradi inmlzasi - e redole ee. ( dal Latino redole
re, olezzare ) • e spira odor ( coerentemente a rosa )- di lode a Dio, che
opel."a ivi perpetua primavera (a). - Quid' e eolui, clle tace ec.:
Beatrice eon quell' aspetto , in cui .si dimoslra uno. che attualmente non
parIa, ma che vuol parlare •. mi trasse nel prefato giallo della rosa, e
disse: mira quanto e grande I' adunllDza delle bianche stole, per delle
senti adorne di bianea stoll' . Allude ( dice il Venturi) alia visione di
5. Giovanni Apoe., a cui si diedero a vedere i beati amicti stolis albis.
Stole per 'Vesti, secondo il Greco c Latino .significato altre volte dctto.

130. Vedi nostra ee. : vedi quant() eslendesi la nostr' abitazione.
133 al 138 In quel Gran: seGgio ee. Snppone Dante che vedu~o fos

ae da Beall·ice tener csso gli ocehi ad· un gran seggi() soSotenente, noD.
pe~na. ma una imperiale corona. - Prima ehe ee.: avanti che ven
ghi tIl a stare in Paradiso. Imita 10 frase di 8. Giovanni, che dice i
.beati in ParwiiSQ ad coeruun .. RuptMrum· Agni 'VOCati (b) - Sedera
l' alma, eke fia gill augosta, che laggiu in tel"ra avra imperiale dignita.
-E dice ehe fia, che sara, imperocche Arrigo di Lucembul'go t di cui Dan
te qui parla. non 'U fauo Imperalore che nel 1308. (e). c Dante t

.com' e detto phi volte, tinge questa sua gita all' nItro mondo nel 1300•

.- a driz,zare Italia, a togliere i disordini cll' erano in Italia - in
pritna eh' ella sia disposta: cio e com' a dire indtU'no: come indarno si
tenta di attaccar fuoco a legna cite ad ardere non -sia disposta.

(/I) Vedi'l Vocabolario della Cruaca al vtrbo vernare 5. 5. (b) Apoc.tg.
(c) Pat:arol Series Augllltorum •
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139 La cieca cupidigia, che v' ammalia ,
Simili fatti v' ha a1 fantolino,
Che muor di fame e caccia via la halia;

-I ~ 2 E fia Prefetto nel foro divino
Allora tal, che palese e coverto
Non andera con lui per un cammmo.

Notisi , eh' essendo stato Arrigo maggiore di Dante di soli dodici
nnni (a) , e morto, contro ogni aspettazione, mentre eseguiva prospera
mente I'impegno di drizzare l' Italia, conviene perda eredere, che que
sli pronostici di Dante, della morte di Arrigo prima della propria, e del
eontinuamento degli italjci sconcerti, fossero Cani gia suceessi; e couse
guentemente non essere probabile cbe Dant.8 desse a questa sua fatica
I' ultima mano innanzi che Ie cose dell'Imperadore .ArritJO YII avesse
1"0 incominciato a declinare, come dice in pin luogbi I' autore delle
lJ-Iemorie per la vita di Dante, e particolarmente pe 'I presente passo
pretende che provare si posaa (b)~ Non solamenle perO ~ improhabile che
prima della morle d' Arrigo ( segulta nel 1313. ) avesse Dante compit.
quest' opera; ma v' l! motivo forte ~ssai, pei' DOD dire certissimo, che
neppur compiuta Rvesaela prima del 1318. (c). - Augosla in vece
di Augusta, antitesi in grazia della rima. Apta vogliono qui leggere
l' edizione degli Aecademici della Crusea e I' edizioni di quella 5eguaci.
Ma vedi cia che aquesto proposito 5i ~ anertito Inferno I ,I.

139 Y' ammalia, vi aWattura, e quasi. con occulta malta vi goasta
nell' animo, e vi corrompe. V ElfTURI •

141 Muore di fame e caccia ec. AlJude ai GuelG di pin citt8 d'Ita
lia ad Arrigo contrarie. e spezialmente ai Fiorentini, ebe desitleravano la
pRee , e ne "edevano Ia gran necessitll, e ai misero poi in armi per op
porsi ad Arrigo. che solo voleva e poten darla. VEJfTuJU.

14~ 143 144 Prefelt() nel foro divino IIppella il Romano Ponte6ce
successor di s. Pietro, a oui da Gesn Cristo fu detto Tibi dabo cla'lJt!s
regni caelorrtm: et quodcumque lr'saveris super terram erit ligatum et
in cae/is, et quodcumque solveris ec. Cd) -, tal, intende Clemente V
- che palese e coverto Non antler-a con, lui, -per un cammino, che si
opporra ad Arrigo e con iscoperti -, e con occlliti provvedimenti. .. Dal
v. 133. al 144. il Postitl. del Cod. Glembervie ohioaa" Poel.alldo'Videt Ie

dem, quam expectabat Imperator IIenrisus qui fuit lmperator Comes
de LucimburtJO ' et quomodo Papa fui'f, Causa aieti Henric"i mortis.
Bisogna dire cbe I' Autare del comento preslasae fede ana voce apana.
che Arrigo fosse avvelenato coil' Ostia 0 Calice nel prendere I' Eueanana

Ca) Risnha do dal dirlo gl'istorici mortl) ne) 1513. in eta d' anni 51).
(7;) S. 17' (e) V('rli Ie nole Purgalorio xu", 43. e segg., Paradiso IS 46-
• segr;. (d) MUll". 16.
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.145 1\'Ia poco poi sara da Dio soffel·to
Nel santo officio :. ch' el sara detruso
La dove Simon mago e per suo merto ~

E fara que! d' Alagna esser pill giuso .

In Buon-Convento del Domenicano Fra Bernl\rdo da MontepuIciano, come
riferisce il Baluuo Misc. Tom. I pag. 16~. Ma il silenzio di Villani , ~I

bertino. Ml.lSSllto di Padova, e di Conrado Vecer, che ne scrisse la Vi
ta , e di altri molti aomministJ:a argomento di smentire I' asserzione. Si
vegga tuUavia 10 stesso Dante Canto XVII Y. 8:1 di questa Cantica nel co
mento di cui il Signor PoggiaIi accenna dubitativamente. qualche cosa di
un tal veleno. N. E.

.45 146 147 Poco poi sara ec.: campato essendo nel ponti6cato soli
8nni nove ia circa, cioo dal 1301} al 1314. - lQ. dove Simon ma60
e ec., neJIa BoJgia de'simoniaci Inferno XIX.

148 E fara quel d' .Alagna esser pia giuso, e caecera pin a fonda
Bonifazio VlII d' Anagni, detto anticamente .Alagna (a). Di cotal detru
.none vedi il precitato canto Inferno XIX 76 e segg. .. ..Andar pia giuso
il CoD. Cur. Entrar pia giuso il Gle1llbervie: potrebbesi tl'a queste due
preferir la seconda, poicM meglio appella alia situazion di quell' anima
come pal commessa • •.. per la fessura della pietra ec. come aopra 1.
c. N. E.

•
Ca) V.eli &Debe Gio. Villani in pia; luoihi, eselllpigrazia lib. 8. eap. 63.

Fine del canto trentesimo.
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CANTO XXXI.

---
ARGOMENTO

Prosiegue Dante nel pr8sente canto 11.1 desc,.izioM delle due celesti C0r<

ti; poi narra come, aseesa Bl'Q.lrice 1.11 suo bemo "GP, numao lui in sua.

vece S. Bernardo a mostrarsli 11.1 sloria di Maria Yersine.

I

7

10

In forma dunque di candida rosa
Mi si mostrava la milizia santa,
Che nel suo sangue Cristo fece sposa.

lVIa l' altra , che volando vede e canta
La gloria di colui che l' innamora ,
~~ la bonta che Ia fece cotanta;

51 come schiera d' api che s'infiora
Una fiata, ed altra si ritorna
La, dove il suo lavoro s' insapora ,

Nel gran fior discendeva , che s' adorna
Di tante foglie , e quindi risaliva
La, dove il suo amor sempre soggiorna •

1 Di calldida rosa. Vedi nel canto precedente Y. 111' e quella nota.
2 3 La miLizia santa, Che ec.: I' anime umane salve e spose di Gesu

Cristo per Ia di lui preziosa morte.
4 al 1:1 lJ-Ia I' allra, degli angeli, che flolando Cnon sedendo. come

l' anime umane facevano ) canla 11.1 gloria J",' colui ec.: canta la gloria
di quel Dio, che 51 de))' lImor suo I' accende, e quella snprema bonta
che Ln. fece eotanta, che Ia creO cosl nobile, - s'infiora Una fiata.
ed allra si ritorna La ec.: ora va ad in6orarsi, a caricarsi del polvisco
10 de' 6ori, ed ora fa ritorno all' alveare, dove il suo la'l'oro, )a sostau
za de' 60ri col suo Iavoro adunata, s' insapora, si converte in mele. S'in
fiora Una .fiata, ed una si ritorna I~ggono I' edizioni diverse dana Ni
dobeatina - La , d011e ee. : in alto sopra delJa rosa. dove il suo amo
re, I' oggetto amato, Iddio, sempre abita ... 11 POST ILL. CUT. , che do
ve si puc, trae alJegoriche spiegazioni dal velame de'vcrsi slrani cosl I.
intendc a questo passo: Sicul Apes re.eedll.nt ab Alveari, et vadunt ad

/lorcJ, el postea reeedunt , ita Angeli recedehant. a punto pleno omni mel-
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X3 Le facce tutte avean di namma viva,
E r ali d' oro, e l' altro tanto bianco,
Che nulla neve a quel termine arriva:

16 Quando scendean nel nor di banco in banco
Porgevan della pace e dell' ardore ,
Ch' eUi acquistavan ventilando il fianco:

19 Ne l' interporsi tra '1 disopra e '1 nore
Di tanta plenitudine volante
Impediva la vista e 10 splendore :

~~ Che]a luce divina e penetrante
Per I' universo , secondo ch' e degno,
81 che nulla Ie puote essere ostante.

48~.

Ie, ibant ad flares, idest ad animas 6eatas, et ferebant otlOrem bona
nun opttrationum ali IJOnspcetum Dei. In altre chioae di· simi! fatta, OTe
nOD abbiam trovatQ "diacrezion d'idee abbiam spel80 tacciulo per Don aVe
vicinarei troppo al gusto di quel secolo N. E. - -
. «13 al 15 Questo terzeuo ~ passato sotto silenzio dBl P. L." n PO

STILL. CUT. aveva chiosato cosi u Ponit hahitum Angelorum" fiamma vi
va ad notandlUll vivacem Caritatem, Ali d' oro, quia sunt sapientissimi
et incorruptibiles ut aurum, L' altro bianco" ad' IUJtanclum puritatem,
quasi dice,.et, non" est aliqua anima quae possit ptirificari Angtllicae na~

turae in puritate, quia nurrquamfuerunt irwoluti carne",' peccatis.' AD
ehe noi siam di parere, che uoa ragionevole' .allusione .i contenga in que
ata minuta descrizion corporea degli Angiqli. N; E. ':

16 Nel por , Del gran recinto fauo a guisa di rosa, di banco in ban
co, di grado in grado, di {ronda in: fronda ... Di bianco i1l bianco legge
i! COD. CAE". N. E.

17 18 Porgevan della pace ee.: comuuia.vano aIle beate anime di
qnella pace, e di quell' amore divino, ch' elli , essi (a), intendi angeli ,
acquistavano ventilando il fianeo, facendo col dimenar delle ali vento al
proprio fianco (b), 'voJondo, intendi a Dio-. E.gli in veee d' elli leggono
l' edizioni diverse dalla Nidobeatina. .

19 II disopra, la divina sede, ch' era in alto 80pra della rosa.
20 Di tanta plenitudine volante. della volante moltitudioe- tanta, cbe

non Jaaciava voto. « lI-Ioltitudine legge in fatti il COD. CUT. N. E.
:& 1 La vista e lo splendore, d' Iddio .

(a) VecH Cinoni. Partie. 101 16. (b) P~nlililr~ a .eoso di perc80lrre
con venlo adopera par Dlnle Purgalorio XIS 49' Mosse l~ pCllne poi II HnU-
101lM. .

Tom. III. P pp ,
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25 Questo sicuro e gaudioso regno,
Frequente in gente antica e~ in novella f

Viso ed amore .avea tutto ad un segno.
28 0 trina luce, che in unica stella

Scintillando a lor vista sl gli appaga ,
Gual'da quaggiuso alla nostra prQcella .

31 Se i barbari venendo da tal plaga,
Che ciascun giorno d' Elice si cuopra
Rotante col suo figlio ond' ella ~ voga,

34 Veggendo Roma e l' ardua sua opra .

26 FrequentB in eente antiea ee.; numeroso di sauti del vecchio e
del nuovo Testamento. Cosl gli altri spositori. Meglio il P. d' Aquino
l'intende pin ampiamente, ei~ per lutta la corte celeste. eompreei iosie
JI,l~lgli angeli imtiehi abilatori del cieIo, e Ie anime bear.e •.Vs!frUJlI.

- . 27 fTiso· cd amore avea ee.: avea cioo rivolto unicament.e It Dio l' oc
chio e I' amore. VENTURI.

28 29 Oltrina lueo ee.: ·0 luee delle tre Divine Persoue, elae in gni
ca stella, in una soJa essenza, seintillando a lor vista, Iuee aGli ocehi,
o availti gli Deehi, de' fleati spandendo, sl t;li appasa: 0 cosl per ellissi,
i.n vece di dire sl cQl41e. stella gli tlfJpaga,· gIi accontenta, ovvero per
autiteli, in grazia d~la rima. dice apP"G" iu Iuogo d' appaghi, mutan
do. questa volta Ia ·i in a, 'che pin Sov8ntemente muta. in e.

~o .Guarda quaggiu.ro ee.: guarda e IlOccorrici nel gran periglio, in
em ci troviam noi quaggiu di perderci eternamente.

31 Pl~, per parte del mondo, 'prese dal Latino p.on pur Dante.
ma anebe il Boceaeeio (a).

32 ehe daseun t;iorno d' Eliee si cuapra: cui in eialCu. giomo VeD

p a pasaar sopra ]a eostellazione vicino al polo Artieo appellata Elice.
ci~ l~ Orsa maggiore. Vale adunque quanto Ie detto avease pl~a. eM
delle piu settentl'ionali sia. .

33 Rotanfe cnl srio figlia, eggil'antesi in vicinanza dell' altra costeUa
zlone di suo figlio Boote, appellato anebe Artofilaee, 0 Arturo (6) : •
giustamente riprende qui 'I Venturi la eomune degli spositol'i. ehe per
questo 6glio d' EJiee erroneamenle intendono I' Orsa minore, - oM'ol
la e vaga, di eui ella ~ invagbita.

34 Ardua sua apra, l' eeeelse sue fabbriche.

(a) Vedi it Vocabolario della Crolea • (6) Vedi O,idio FtUl. lilt. So
•• 180. e legg.



CANTO XXXL

5tupefaceansi, quando: Latel'ano,
AIle cose rnortali ando di sQpra;

37 10, che era al. divino dall' umano ,
Ed all' eterno dal tempo venuto,
E di Fiorenza in popol giusto e sano.,

40 Di ehe stupor dovea esser eompiulo!
Certo tra esso e it gaudio mi faeea
Libito non udire, e starmi muto .

43 E, quasi peregrin che si rierea
Nel tempio del, suo voto riguardando,
E spera gia ridir com' egli stea,

46 5} per la viva luee passeggiando

35 36' Quando Laterano ee.' Prende jJ' Laterano Parte £Smola di Ro
ma per Roma tuUa; e yuol dire quando Ie Rom8ne rabbricbe luperaro
BO in magnificenza tutle Ie rabbncbe dai mortali· altrove fatte.

37 38 10, eke era al divino dail' umano, Ed all' eterno dal tem
po venuto: cosl ]egge ]a Nidob. meglio che non leggano tutte l'altre edi~

zioni 10, ehe al divino dall' umano, All' eterno dat tempo era venuto,
racendo, contro ogni costume, di due sillabe il pronome io in principia
del verso ... Ancbe il COD. CUT. legge con tutte Ie altre Editioni N. E.

39 E di Fiorerua in popol giusto e sano: accusa in tal modo taci
tamente d'inginsto e d'rosano il Fiorentino popolo '.

40 Compiuto, ripieno.
41 42 Certo tra eSso e il Gaudio. mi f4ceva Lihito non udire ec.:

certamente in mezzo ad esso stupore ed al godimento, mi faceva lihito,
mi dava pial'ere iI non parlar io, e il non sentir parlare. Pua pera in~

tendersi che ]. partice]]a tra signmchi parte (a), e trarsene quest' altro
sentimento: Certamente parte esso stupore, e parte il godimento mi
faeeva ee.

4'4 Ne/ tempio ee.: nel lempio , per voto di yisitare j) quale ha in-
trapreso il pe]]egrinaggio. ,

45 E spera ee. : e spera di potere .. 'Catto rilomo al patno tetto, de
scrivt'rne altrui ]a struttura '. Delio stea per istia vedi 'I Prospetto di ver
hi Toseani (b). Ello stea in veee d' egli stea leggono I' edizioni seguacl
di queUa degli Aeclldemici de]]a Crusea. .

46 47 Sl per la viva luce ec. : cosi passeggiando, scorrendo io cogIi

(a) Vedi il Vocabolario della Crulca lotio la particella Ira §. 3. (h) Sot~

to il ,erbo 'tare num. 15.

p p P 2
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Menava io gli Occhi, per ]i gradi
Or su, or gill., ed or ricirculando.

49 E vedea visi a' carita suadi
D' altrlli ]ume fregiati e del suo riso , .
E d' atti ornati di tutte onestadi .

52 La forma general di Paradiso
Gia tutta il mio isguardo avea compresa,
In nulla parte ancor fermata lisa:

55 E volgeami con voglia riaccesa
Per dimandar ]a mia donna di case,
Di che la mente mia era sospesa.

58 Uno intendeva, ed altro mi rispose;

ocehi per la viva Iuce, menavali pe'vari gradi di quella gloria. «Per qua
gradi legge .il COD. ,Cur. N. E. , '

48; Or ,su , or giil., ed or ricirculantlo; ed 01' all'intomo giraudo.,
- h1fJ su, mo 'K"u" e rna ricirculando, 'Ieggouo I' edizioni diverse dal-
1. Nidobeatina. . ' .

49 E vedea visi a carita suadi: cosi la Nidob., Yedeva 'Vis; a ca
rita suadi 'cosl I' edizione della' Cr. e Ie seguaci: Yetlea di cariul 'Visi
madi cosl i1 Daniello, e I' Aldina edizione eel 11 COD. C.u:T- A cariul sua
di, vale a cariia persuadenti, incitQJ.ti; formando I' aggettivo suadi daI
verbo Latino Juadeo, oude suada fu appell.tll la Dea della persuaaioue (a).

50 51 J)' allrui l"me ec. : fregiati del divin lume, e della propria
gioja, e di atti adorni, d'.qgni onesta.
, 53 II mio isguardo legge la Nidob., ove tutte l' aItre ediz. JeggouQ

n m;o sguardo, fllcendo, contl'Q i1 costllme, mio di due siIlabe per eQ
tra i1 verso. 0 ;splendor di 'l,iva 11400 eterna a solo riempimento del .er
-so scrisse pur Dante Purg. XXXI. 139'

57 Vi che, delle qUllJi - era sospe.fa , era auziosa.
, 58 Uno intendeva, ed altro mi rispo.fe: ~na rosa peusava , e an' al

tra diversa da quella mi avvenne. Cosl il Daniello e il Venturi. Avend.
pero S. Bernardo, come in seguito dira, fatte Ie 'teci di Beatrice J eel in
.truito Dante di quanto. bramava, pare che un senso pin ovvio sia: To
era altento ad urlir ri.fposta rla uno, s mi: ripose un altro. .. Combioa
col nostro P. L. i1 POSTILL. CUT. che dice Alius spiri'us loco Beatri
cis , qui. fait Spiritus Sancti Bernardi,. Prosiegll8 poi: Pulchra fietio :
non restahat ei nisi videre ultimum fin em J scilicet Deum, ad quem lIora

(II) Vedi Roberto Steff Thesaur. line. Lat.



CANTO XXXI.

Credea veder Beatrice, e vidi un sene
Vestito con Ie genti gloriose.

61 DifFuso era per gli occhi e per Ie gene·
Di benigna letizia in alto pio,
Quale a tenero padre si conviene •

64 Ed, ella ov' e? di subilO diss'io.
Ond' egli : a terminal' 10 tuo disiro,
Mosse Beatrice me del luogo mio:

67 E, se riguardi su nel terzo giro
Del sommo grado, tu la rivedrai
Nel trono, a ehe .suoi merti la sortiro.

70 Sen7.a risponder gli occhi su levai,
E vidi lei ehe si faeea corona,
Riflettendo da se gli eterni rai.
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poterat pervenire nisi mediante Maria, quam disponere non poterat n;
Ii auxilio carissimi Familiaris sui, quia Bernardw juit devotissimw
Yirginis Mariae ultra omnes homines. N. E.

59 Un sene, un vecchio, dal Latino senl1X, Latinismo di Dante,
dicelO il Venturi. Ma I' adoprar Dante Ia voce atesaa eziandio fuor di ri
ma (a), e 'I" trovl'm ad!>praLi comunemente senetlu, senile. e seniori ci
mette in dubbio ae fosse Dante il primo a dir sene per vecellio.

60 Yestito con Ie Genti gloriase: ciot\, vestito d' un abito dena atessa
loggia J e colore, con gli altri beati. Cosl Purg. XXIX. 145. e Beg. Ahi
luali col primajo stuolo J ciot\ (com'ivi chiosa il Volpi) vestiLi alia atea-
JIl foggla, e del color medeaimo che i primi. .

6. Di.ffusa aparao - sene, preso dal Latino in grada della rima J

per gote, {;uancie.
64 ella, Beatrice.
6.'] 68 Nd terzo Giro Del somma Grado: 0 il singolare pe 'I plurale

adoprando del sommo gratIo dice per de' sommi gradi • e come' Ie detto
avesse nel term online de' pill. alti Gradi. de' posti pill. alti; ovvero per
,ratIo non altra inlendendo che ahitazione vuole dire nell' ordine tertlo
,leUa pill. alta ahitauon8. .

6g Nel trona, a cAe suoi merti. la sordro: cosl la Nidob. pin eJe
c.ntemente cbe. non leggano l' altre ediz. Nel trona, C!&8 i suoi merti Ie
.Iordro.

71 72. CAe si faC64 corona Rijleuendo ec. Che facev.si corona dei raggi

(4) Veno 94.



486 - DEL PAR A DIS 0,3 Da quella region) che pin su tuona
Occhio mortale aleun tanto non dista,
Qualunque in mare piu gin s' abbandona 7

76 Quanto da Beatrice la mia vista:
Ma 11 ulla TIii facea: che sua effige
Non disccndeva a me per mezzo mi~ta.

79 0 donna, in cui la mia speranza vige,
E che soffristi per la mia salute
In In(el'no lasciar Ie tue vestige;

8:2 Di tante cose, quante io ho vedute,
Dal tuo podere e dalla tua bontade
Riconosco la grazia e la virtute.

85 Tu Ill' hai di servo tratto a libertate
Per tutte queUe vie, per tutt' i modi,

che da Dio riceveva e rifletteva d' ogoi 'ntomo 0 .. Quia nihil ",idemus tk
gloria Dei, 'lisi quantum in Beat,'iee demonstratur coerentemente all'in
teJIigenza della Teo]ogia sotto Beatrice chiosa il POSTI LL-. CAST. N. Eo

73 al 76 Da quella region eeo Formaodosi ]i tuoni nell' aria ora pin
alti , ora piu bassi, ad accrE'scimeoto percio di quella distanza che vool.
Dante qui lIssumere in paragone, ne specifica que]]a regieo dell' aria ia
cui Ii piu a]d tuoni si formano. Per dar poi una esatta cortl'uzione di que-
sti quattro versi parmi affaHo necessario, cbe ne]]e parole del 'V. 75 Qua
tWIgu" in mare intendasi ]a preposizione in posta ne] mezzo, in veee di
essere anteposta; ad imita~iooe ci~ di queUe LaUDe frasi hac ill urk.
ser'Vilem in modum, quocunque in mari ee. &co adunque com' io c~

stl'uisco: In qualunque mare aleun oeehio mortale si abbandona, si ah
bassa , piu giu , non dista tanto da quella region. che pi. ss tuona I

quanto da Beatrice la mia vista 0 L' ediziooi diverse daUa. Nidobeatina
IeggoDo Quanto 11 da Beatrice. . .

77 78 Ma nulla mi facM , inteodi, tanta distanza: Dissun impedi
mento al"recavami una si grande distanzR - che sua effige ec.: impe
'tocche noo veniva agJi occhi miei ]8 sua efligie attranrsando a]cun mez
zo (di aria, esempigrazia, 0 di Ilcqua), che mista, alterata, rendes&ela;
Effige , e vestige per effigie, e "'estigie sincopi in grazia della rima 0

79 In cui la mia speranza 'Vige ( dol Latino vigere ) : nella di cui
protezione fondasi e verdeggiaDte mantiensi ]a speranza mia.

8 I In Inferno lasciar Ie tue vestige:' 8cendendo oo)aggin a mnovere
in ajuto mio Virgilio. Vedi '1 canto 11. dell'Inf.

85 Tu m'hai di servb traUo ec. : tu dan' abbomluevole schinitu.
ill ch'io viveva , delle ree mie passioni. mi hai ritomato in liher\&.
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Che di cio fare avei la potestate.
88 La tua magnificenza in me custodi

51 che l' anima mia, che fatta hai sana,
Piacente a te dal corpo si disnodi :

91 Cosl orai, e quella sl lontana,
Come parea , sorrise e riguardommi ;
Poi si torno all' eterna fontana.

94 E'I santo sene: acciocche tu assommi
llerfettamente, disse, il tllO cammino,
A .cile priego ed amor santo manuomrni,

97 Vola con gli occhi per questo giardino:
Che veder lui l' acconciera 10 sguardo
Piu a montar per 10 raggio divino.

87 Clut di cia fare avei la potestate: eosl 1a Nidob. e pareeehi tesn
veduti dagli Aecademici della Crusca: e non capisco come ai medesimi
Accademici piaccsse pili di leggere Che cl,," cia fare avean fa potestate,
attrihuendo cosi I' azione aIle vie e ai modi da Beatrice adoprati, e non
a Beatrice stellS8. Ma forse fuggi Joro di vista che ben pOllllono Ie paro
le Che di cia fare ec. vaJere quanto Co'-quali (a) di cia fare ec. 
(;I'lltti per. avevi sincope adoprata BOche Inf. xxx. 110.

88 La tua masnifice.nza _, i magni6ci tuoi doni • La tua munificen
sa dice il Daniello Jeggersi in testi antichissimi, e chiosa i heneficj che
falti mi Itai, - custodi per custodisci .

-90 Piacente a te dal corpo si disnodi, disnodisi, discioIgasi dal mor..
tal corpo I' anima mia monda d' ogni peccaminosa macchia, sicche piaccia
agli ocehi tlloi punssimi. .

93 Si torna all' eterna fontana: si tOrDe) a contemplare Iddio, per
petuo fonte da cui ogni dono di grazia e di gloria denva . VENTURI.

94 95 E 'l santo sene: acciocche ec. Costruzione . E 'I santo sene
disse: acciocche t" assommi perfettamente, riduca a compiuto termine.
il too cammino.

96 Ache, al qual fine - prie.go cd amor santo mandommi: zeu
ma di nnmero, in veee di mandaronmi, spedironmi a te, preslliera di
Beatrice, e la mia propria carita. p,.eg.} leggono l' ewzioni diverse dal
la Nidobeatina.

97 Giardino, appella il Paradiso. .
98 99 Yeder lui, il vedere esso Paradiso - .. t' acconciera in ve-

(a) Vedi Cinonio Partie. 44 S.
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100 E la Regina del Cie) , ond'io ardo
Tutto d' amor, ne fara ogni grazia,
Perocch' io SODO it suo fedel Bernardo.

103 Quale e colui, che forse di Croazia
Viene a veder )a Veronica nostra,
Che per l' antica fama non si sazia,

106 1\'Ia dice nel pensier , fin che si mostra,
Signor mio GIESll CRISTO Iddio verace,
Or fu SI fatta )a sembianza vostta ?

ce di t' accendertl del P. L. e della comune legge il COD. CART. e noi
ben volentieri inseriamo questa variante nel ooalro tes~o, per esser eUa
molto pili confacente aIle intenzioni dell' Autore ed al eonteato : Ed i tre
Codici fra quegli osservati da Signori Accademici danno pur qnalcbe peso
a questa singolarita. Anche il Can. Dionisi ha letto nella stesaa guisa, 10
che vuol dire, che tal variante non lark guardata di mal' occ;hio da' ran
di lui seguaci. II POSTILL. poi chiosa : quasi diceI'd speculat.io sanct.o-:
rum Angelorum potius disponent, et habililabunt te ad perveniendum
ad gratiam Dei. Segue la Dota del P. L. sulla comuoe e sua lezione. N. E.
- ti accendertl piit, ti agnzzerll. maggiormeote, 10 sguardo a montar,
ad innoltrarti, pel' 10 ragfP.·o divino, pe '1 divino tpleudore, ad inuoltrarli
a contemplare la stessa Divina Essenza.

100 Unde. della quale.
102 - Bernardo, il santo Abate, di"otissimo di Maria Vergine, e gran

de paoegirisla delle virtu e privilegj deUa medesima, come ne'di lui ml
ti PUQ vedersi.

103 Croazia, provincia confiDante ilo11a Schiavonia, e colla Dalmazia •
VOLPI.

104 La Yeronica nostra, l'insigne sacra reliquia, ch'~ in Roma.
nella nostril ltalia, del santo Sudario , dove impressa rimase l'immagine
del Redentore; cosi dettll, chiosa il Volpi, quasi IIera icon. Pretiosissi
mi vultas imagz"nem (riferisce Du-Fresne seritto da Niccolo IV. ), quam
YeronicQ"! fiiWlium vox communis appellat (a) ... Scrisse jJ Beneficiato
Giacomo Grimaldi 6n dal Secolo XVII. nn' opera , che restata ~ inedita
sulla Veronica del Vaticaoo; cita egli oltre questo v. di Dante il cele
hre sonetto di Petrarca Muovesi il vecchierel etmuto e bianco. N. E.

105 Per I' antica fama , che si. quell'immagine impressa col volto
medesimo del Redentore - non si sazi-a, intendi di tacito mirarla.

106 Fin che si mostra , per quel po di tempo che ( come iii UJ8 aD
che a'di nosm ) tiensi 1. preziosa immagine cial aacro miniatro alIa .iata
del popolo.

(a) GIQllar. al't. r erOI1i#:tJ •
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109 Tale era 10 mirando la vivace
Carita di colui, che in questo mondo
Contemplando gusto di quella pace.

II 2 Figliuol di grazia, questo esser giocondo,
Comincio egli, non ti sara noto
Tenendo gli occhi pur quaggiuso al fondo:

I 15 Ma guarda i cerchi fino al pin rimoto I

Tanto che veggi seder la Regina ,
Cui questo regno e suddito e divoto •

I 18 10 levai gli oCGhi, e, come da mattina
La parte oriental dell' orizzonte
Soverchia quella dove 'I Sol declina;

12 I COSl, quasi di valle andando a monte,
Con gli occhi vidi parte nello stremo
Vincer di lume tutta l' altra fronte .

.1:14 E, come quivi ove s' aspetta il temo
Che mal guide. Fetonte, pin s' infiamma,
E quinci e quindi illume si fa scemo ;
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111 Contemplando gusto di ee. : assaporo nelle lIue sante contempla
zioni un poco di quella heatitudine, di cui ora pienamente gode. VBl'l'
TURI.

112 t t 3 1 14 Figliuol di crazia si fa Dante appelJare da s. Bernar
do perocch~ per la divina grazia daUa morte del peccato risuscitato e sol
levato aHa beatifiea celeste contemplazione - questa esser gioeondo ec. :
tenendo tu, come fai. gli oechi pur qU"f;giusa al fondo, sol.mente
quaggili nella parte infima del Paradiso. non ti &arB. noto quanto sia 1.
giocondita nostra in questo luogo .

1 16 La Regina I l\laria Vergine .
118 al 123 10levai gli oeeM ee.: alzai gli occhi. e andando con essi

in. alto,· quasi da valle a monte. 'Vidi parte nello stremo, vidi nell' ul
timo pili alto cerehio parte di esso vincere di lume tulta I' altra fronte.
tutte Ie altre parti che formavano I' intiera circonferenZ8 del ~edesimo

cerchio : come da mattina la parte dell' orizzonte dove nasce il Sole so
verchia la parte opposta dove il Sol tramonta.

124 125 126 E. come quivi ec.: e come la, in quella parte dell'oriz
zante. O1.'e s' aspetta il tema ( sioeddoche, il temn. 0 sia il timone.
pe '~ carro ) ~ che mal GuidO Felante: ove si sta i~ aspettazione che na
sea J1 Sole. 11 carro del quale mal seppe Fetonte gUldare. pi" s'infiam-

Tom. 111. Qqq
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127 Cosl quella pacifica Oriafiamma
Nel mezzo s' avvivava, e d' ogni parte
Per igual modo aUentava la fiamma .

130 Ed a quel mezzo con Ie penne sparte
Vid' io piu di mille angeli festanti,
Ciascun distinto e di fulgore e d' arte :

133 Vi<1i quivi a'lor giuochi ed a'lor canti
Hi<1ere una bellezza, che letizia
Era negli occhi a tutti gli altri santi.

ma, intendi I' aria, e quinci, e quindi il lume si fa scerno, e fuor
d' essa in6ammata parte il lume da per tutto di viveua' perde, - ~

fatto scemo, in vece di si fa scemo, Icggono l' edizioni diverse dalla Ni
dobeatina, mal corrispondendo al tempo degIi altri verbi aspetta e in-
fiamma.

! 27' Quella pacifica Oriafiamma: con tal nome credo che appelli
qul iI poeta nostro Maria Vergine, non per altro che per l' anroo 6am
meggiante di lei splendore, cioe pe '1 mcdesimo motivo per cni Oriafiam
ma , od Orofiamma, appelJavasi Ia guerriera in&egna a molti popoIi una
volta comune (a); e che a distinzione della guerriera appelli Maria Ver
gine Oriafiamma pacifica. Forse ( chiosano con postilla in margine gli
Accademici della Crusea ) allude ad Orofiamma bandiera, cbe l' antor
de' Reali di Francia dice che fu portata aaI1' angelo per darsi al 6gliuol
di Costantino: sotto la qual bandiera chi guerreggiava non poteva esser
"into in battaglia: e cosl chi in questo mondo guerreggia contro iI co
mun nemico sorto In bandiera, cioe protezioDe di essa Vergine, non po
tra giammni dn lui esser vinto.

128 129 Net mezzo, in mezzo a' beati . - Per igual modo al
Itfnta't'a la .fiammfl, istpssnmente andaya 10 spIendore de' beati allo iotor
no minorandosi. D' igunLe, iguaglianza , igunlmente t'C. detti un tempo
per ~uale, ul:UagLianm, ugualmente cc. ,-edi 'I VocaboIario della Crusca.

130 131 Con Ie penne spartc, con l' ali aperte . - Festanti, fe
,steggianti •

132 Cia.,cun di.,tinto cc.: ciascun de' quali distinguevasi dagli aItri
tntti e nella splendore pili 0 meno vivace I e Del festeggiamento pili 0

menD iJare; secondo cio~ iI ml'rito di ciascuno .
134 135 Ridere per risplenderc spiega iI -Volpi, ma io iotenderei

piuttosto per gioire, a per I' uno e ]' aItro illsieme - che letizia
Era cc. , che ralJegrava gli 8spetti di tutta la beata comitiva.

(n) Vedi il Rossi nel tratlalo daU' Oro/iamma eli Bnscia •
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136 E, s' io avessi in dir tanta divizia
Quanta ad immaginar, non ardirei
Lo minimo tentar di sua delizia.

139 Bernardo, come vide gli occbi miei
Nel caldo suo calor fissi ed attenti,
Gli suoi con tanto afl'etto volse a lei,

Cbe i miei di rimirar si fer piu ardenti •

136 137 138 E , s' io avessi ec. Supponendo cbe sia in noi, com' ~ ,
di fatto, I' abilita di esprim.ere , 0 sia di manifestar altrui Ie cose, infe
riore all' abililA. d' immaginarle, dice cbe quantunque fosse tanto abile ad
esprimere quant' ~ ad immaginare, non ardirebbe tuttavia di tentar d' es
primerne Ia minima parte della deliziosa eomparsa ebe Maria Vergine
colassu faceva. Della particella se al seoso di quantunque vedi Cino
nio (a) .

139 C011J8 per qu.ando .
140 Nel ca[do suo calor, in quella callia fiamma di Maria Vergine

cbe, come ba detto di sopra (h), tutto di santo amore ardevalo. Calda
calore dice col medesimo elegante scheno con cui diss' egli gi~ selva
selvaggia (c) , e con cui cavae cavernae disse aoche Virgilio (d).
, . 142 Si fer piu ardent.i ... Questa variante del COD. CUT. Si fer in

luogo di ft della volgata ci ~ sembrata molto giusta e percio l' abbiamo
adottata pel Testo. II COD. Cu. Iegge parimente Si fer pia atlenti ill
nce di piu ardenti, piu vogliosi secondo il Lombardi. N. E.

(a) Partie. 233 9. (b) Ver50 100. e 5eg. ee) Inferno canto I verI() 5.
eel} Aeneid. II 53.

Fine del canto tre71tesimoprimo.

Qqqs



CANTO XXXII.

---
ARGOMENTO

Dimostra san Bernardo al Poeta i segsi de' Santi sl del vecchio, come

del nuo....o Testamento, i quali alia 'VOCe dell' anselo Gahriello 10
tlavano la Beatissima YerGine; e risc/liara lui un du61Jio, eke de'
parvoli e'i era ....enuto .

I

4

Afretto al suo piacer quel contemplante
Libero officio di dottore assunse,
E comincio queste parole sante:

La piaga che Maria richiuse ed unse,
Quella ch' e tanto bella da' suoi piedi
E colei che r aperse e che la punse.

I 2 AJ!etto al suo pincer ec. Dee qui Dante, seoza dirnelo, volere
ioteso che, scorgendo Mllria Vergine in lui il desiderio di ricoooscere i
loggetti di quella celestinl corte, anch' ella, a guisa ch' ebhero 6n qui
tutti i descritti beati cori , avesse piacere che foss' egli di IUR hrama sod
disfatto; e che di cio accortosi quel contemplante 8. Bernardo, il quale
( come due versi innanzi e delto ) (a) volti neva gli occhi a Mari.
Vergine, eifletto al suo piacer , affezionato preriluroso d' eseguire il pia
cere della medesima, assmne.rse percio libero , non comandnto, officio Ji
dottore , d' insegnare cioe a Dante chi fossero que' beati soggetti.

4 5 6 La piat:a ec. Costruzione. Quella da' (per a' ) (b) pieJi
suoi, ai piedi cioe di Maria Vergine, nel grado secondo, ch' ~ tanto bel
la, e colei che a"erse e pume La pia~a che· Maria richl'use ed unse :
~ co]ei la prima donna ]a qua]c disnbhidendo essa a Dio aprl, e renden
do seeo disubbidicnte Adamo inasprl quella ferita Catta all' uman genere.
c:he Maria Vergine, col dame dalle castiasime sue viscere il Redeolore,
acrro e medico . [Ua percussit, ista sanavit, dice aoche s. Agosti
no (c). Gill!ltameote poi finge Eva bellissima, perocch~, fatta da Dio
.tesso immediatamente. non poteva nel di lei corpo aver luogo verUDa
Ipropor:zione •

(0) Verso 141. del canto precedeDle.
(c) Sum. 1~. de Sancti, •

(b) Vedi CioOQio Partie. 'l() '"
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CAN T 0 X X X I I.

7 Nell' ordine, che fanno i lerzi sedi,
Siede Rachel di sotto da costei
Con Beatrice, SI come til vedi.

10 Sarra, Rebec~a, Iudit, e colei,
Che fu bisava al Cantor che per doglia
Del fallo disse Miserere mei,

13 Puoi tl1 veder COSI di soglia in soglia
Giu digradar, com' io ch' a proprio nome
Vo per la rosa giu di foglia in foglia,.

"J Nell' ordine, eke fanAo i terzi secli , nel ten' oraine di· sedie, neI
terzo grado. Sedio, per seggio, 0 sedia, delto da altri buom antichi
vedilo nel Vocabolario della Crv.scll'.

8 9 Siede Rachel di lotto da costei , di lotto da Eva, srede Rachel
(la bellissima figliuola di Labano, moglie del Patriarca Giacobbe ) can
Beatric8, stata poco anzi condottiera di Dante. Intendendosi dagJi inter
preti delle scriullre Mcre figurata in Rachele la "ita contemplativa, e
figurando Dante in Beatrice· sua la teologia ( come pin. volte ~. detto ) ,
rettamente, dice il Landino (a), pone il Poetlt seder esse due donne una
vicina all' abra, perche il proprio subbietto della teologia e la contem
plazione, ed in quella $; ferma , e pon suo seggio.

Siccome pero descrive Dante che Donne Ebree, una &Otto dell'itl
tra per reUa linen, formavano il divisorio mara (b) eire il termine delle
lemicircolali sessi9"li de' beati vissuti avanti 8 Gesu Cristo, rendesi per
cio chiaro doversi intendere, che Beatrice, donna posteriore alia venula
di Cristo, quantunque sedesse a canto di Rachele , appartenesse nondime
no aile semieircolari sessioni de' beati "issuti dopo Gen\ Cristo; facendo
eire essa ad altri ber.tti del medesimo tempo, posti a lei di SOFa e di
lOtto in reUa linea, Ie estremitll delle proprie sessioni .

10 I I 12 Sarra, moglie del Patrial'ca Abramo. « Sara legge il COD.
CnT. N. E. - Rebecca moglie del Patriarca bacco - Judit, Giu
ditta, la famosa vedova liberatrice di Betulia - colei, Che fa bisa
va al cantor clze ec. Rnth MogHe di Booz, bisava di Davide, che pen
tito e addolorato compose e cantO il Salmo Miserere. VENTURI.

13 14 15 Puoi tu veder ec. puoi tu quest' Ebree doone vedere di
K"adar giu di soglia in soglia , venir abbasso una sotto dell' altra in va
rj gradi sedendo, com'io ell' a proprio nome, che nomando ciascuna
per (c) proprio nome, vado giu per La rosa di foglia in foglia, per Ie
8essioni composte in forma di rosa , di grado in. grado. iI Sopprime un

Ca) Ai caoto JI dell'lnferno 'I). 102. (1,) Verso 20. (e) Della particellil
" ill yece della per yedi Ciuoolo IJlII'lic. 1 22.



19

22

:QEL PARADISO

E dal settimo grado in giu, sl come
Insino au esso, succeuono Ebree,
Dirimenuo del fior tutte Ie chiome:

Perche, seconuo 10 sguardo che fee
La fcde in Cristo, queste sono il muro
Ache si parton Ie sacre scalee.

Da questa parte, ooue'l £iore e maturo
Di tutle Ie .sue foglie, sono assisi
Quei che creuettero in Cristo ventura.

Dall' altra parte, onde sono intercisi
Di voto i semicircaIi, si stanno
Quei ch' a Cristo venuto ebber Ii visi.

che il COD. CAET. leggendo nel v. 14. com'i(J a proprio nome. N. E.
16 17 18 Dal settimo grado ec. da quel grado settimo, a cui gia

siamo discesi, dicendo sedere in esso Ia bisava di Davide, in giu, ve
nendo .abbaslo. istessamente. come daH' alto incominciando; ed al seuimo
grado scendendo. succedono l' una all' altra. SeBZa interruzione -vernna.
donne Ebree. formando esse in cotal modo una serie rettilinea tennman
te Ie semicircolari sessioni de' beati vissati avanti a Gesu Cristo, e di
5tinguendole da quellede' vissuti posteriormente. che incominciano dopo
esse donne Ebree immediatamente. ~ si stendono in giro 6no ad mrlrsi
Ilgii altri capi delle medesime semicircolari sessioni de'vissuti innanzi a
Cristo - Chiome del 6ore. per {oglie .

19 20 21 Perche. secondo e.c. il perch~ queste donne Ebree SODO c0

me un diritto mara che .divide d' alto in basso Ie scalee t i circolari gra
di in cui seggono i beati; separando i beati, ne' quali la Fede risguardo
Cristo ventUl'O t dagli altri ne' quali Ia Fede risgnardo Cristo venuto. n
Volpi agli sguardi in Cristo venturo ed in Cristo venuto aggiuoge 10 sguar
do in Cl"isto presente: rna ( risponde bene il Venturi ) ognuno intende
Cristo prescnte essere Cristo venuto - Fee per Ie paragoge in grazia
dena rima.

22 23 24 Da questa parte ~c. Intende Ia par\e al seggio di Ma~a

Vergioe sinistra ( quella medesima in cui v. 1'21. e segg. di~ sedere Ada
mo e Moise ); e dice da quella parte il fiore maturo di wtte Ie sue fo
iJlie ;n vece di dido ripieno di tutti i beau a quella di lai meta appar-
tenenti. .

25 26 Intercisi Di voto. av~nti delle sedie vote, che il pieno in ~a

I'j luoghi interrompoDo. aspettando aoime che Ie occupino.
2'] Ebber li visi, dice in luogo di eblJero il Joro StJUartJo. la lore

&redeTJZtZ.



CANTO XXXII.

-28 E, come quinci il glorioso scanno
Della Donna del Cielo, e· gli altri scanlll
Di sotto lui cotanta cerna fanno ,

31 Cosl di contra, quel del gran Giovanni,
Che sempre santo il diserto e'l martlro
Sofferse, e poi l' inferno da due anni:

34 E satta lui cosl cerner sortlro
Francesco, Benedetto, e Agostino,
E gli altri sin quaggiu di giro in giro.

37 Or mira r alto provveder divino:
Che l' uno e l' altro aspetto della fede
Igualmente empiera questo giardino.

40 E sappi c;:he dal grado in giu, che fiede
A mezzo'l trallo Ie due discrezioni,

28 al 36 E, come quinci ec. e siccome da questa parte fanno cotan
la cerna, cotale separazione, ]0 scanno di Maria Vergine, e gli altri scan
ni, che un dopo I' altro si collocano lotto di easo; Cos! di contra, istes
samente nell' oppoata parte, cos! cerner sordro, ebber ]a sorte di cosl se
parare beati da beati 10 Icanno de] {JI'an GiO'Vanni Batista, il. quale, quan
tunque sempre sanw, perch~ nato santifica to , sl!/ftrs6 il diserto, in cui
da giovinetto si ritirO, e il mardro dall'iniquo Erode, e poi ]' Inferno.
ci~ il Limbo da ( vale qul per ) (a) due anni, che corsero tra ]a mor
te di lui e quella di Geau Cloisto, per cui dal Limbo fu tratto in Para
diso: e sotto lui, sotto esso Batista, Francesco. IlOttO. Francesco Benedet
to, solto Benedetto Agostino, e cosl gJi altri di grado in grado scenden
do. Di giro in giro dice in vece di Grado in grado, per essere ( com' ~
stato avvertito ) que' gradi circolari.

39 Igualmente ( cosi molti antichi scrissero in vece d' egualmente) (6)
per ugual numero di soggetti. Concetlo (mormora i] Venturi) poco giu
Ito del vanta~gio della legge di grazia sopra Ie altre antiche. II van
laggio pero, dich' io, della ]egge di grazia sopra Ie altre leggi consiste nel
poter l' nomo salnrsi pia facilmente: e, supposto che debba la legge di
grazia durare la sola meta del tempo che insieme ambedue Ie antiche leg
gi, naturale e sedtta, dnrarono ( com!! dal Pnrg. XXIX. 104. e seg. de
ducesi che iI poeta nostro intenda ) presto cotale vantaggio apparisce.

40 41 E sappi che dal Grado ee. sappi, ehe da quellrado , chc ne]-

'a) 'yedi Cinonio Par.tie. '40 8. (11) Vedi a Vocabolario della Cru!ea.
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Per nullo proprio merito si siede,.
43 Ma per l' altrui con certe condizioni:

Che tnttl qucsti sono spirti assolti
Prima ch' avesser vere elezioni.

46 Ben te ne puoi accorgcr per Ii volti,
Ed anche per Ie voci pucrili,
Se ttl gli guardi bene, e se gli ascolti.

119 Or dubbi. tu , e dubitando sili ;
Ma io ti solvero forte legame,
In che ti striogon Ii pensier souili.

~a meta di questa circo]are scala ftede, ferisce, tagHa, ci~ col 1U0 giro
attraversa , Ie due disere~ioni, Ie due dette file diversorie de' beati , in
giu, da esso grado veneo.do in gin.

43 43 Per nullo proprio merito Ii siede, Ma per ee. vi seggono i
morti bambini. che si sono salvati non per i meriti proprj ma dei loro
genitori; avendo in quelli la sufficien1.a della grazia e I'influsso della Re
denzione, secondo la sentenza di S. Prospero abbracciata da gravissimi leolo'
gi. VENTURI. Salvarsi perC> bambini pe'meriti dei loro genitori niega S. Pto
apero espressamente, e ne rende incontrastabile ragione

Nee meritis istud poteris aptare parentum.

Cum videas multo. sanetis Genitoribul ortos
Nullo salvari studio potuiSle suorum (a).

Per adunque it ",erito altrui intenderem noi piuttosto i soli iofiniti me
riti di Gesu Cristo; e per Ie eerie condizioni prenderem queUe che il Poeta
stesso nei versi 75. e legg. rammentaci da Dio secondo la variet~ de'tem
pi volute, la fede ci~ de' parenti in Cristo venturo, )a circoncisione, ed
il battesimo. .
. 44. 4~ C~e tut~i qu~.~ti ee. i~perocc~~ que.ati spiriti furono .tut~ assol:

tl, selOItJ ( lDtendJ daz corporel kgaml ) pnma che foesero·lD Istato dl
conoscendo eleggere bene 0 male.
- 48 5e tu Gli lJuardi corrisponde ai detti puerili volti, e se Sli ascol

tialJe puerili voci.
495051 0,. dubbi tu ec. Scorge S. Bemardo marnigliarsi Dante nel SUO

interno, e quasi da casualita ripetere, che queUe fanciullesche anime, quan
tunque DOn per proprj meriti salve, sieno nondimanco in difFerenti gradi
di gloria; cio~ alcuoe in gradi pili alti , eel altre ill pili hassi; spargen
dosi in cotal modo per tutti i gradi .della cil'colare scala dal mezzo in

r

(a) Carmen de In,rati, 11. 62~ e legg.
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52 Dentro all' ampiezza di questo reame
Casual punto non puote aver sito,
Se non come tristizia, 0 sete, 0 fame:

55 Che per eterna legge e stabilito
Quantunqne vedi, SI che .giustamente
Ci si risponde dall' anello al dito.

58 E pero questa festinata gente
A vera vita non e sine causa
Intra se qui piu e meno eccellente.

gin - sili, da silere per taci, latinismo di Dante dicelo il Venturi:
Dia non ~ tanto di Dante, che nOD trovisi adoprato anche da altri. Ve
di 'I Vocab. della Crusea - ti solveroforte legame, In che ec. ti scio
gliero la forte difficolta, nella quale Ie acute tue riflessioni ti 'nvolgono.
• Ti solvero '1 forte Ie-game Iegge il COD. CUT. aggiungendo quell' arti
colo '1, che pare indispensabiJe alia comune sintassi. N. E.

53 54 Casual punto nOrJ puote aver sito, Se non che ec. Supponen
do a tutti cognita I'impossibiJita d' essere in Paradiso trislizia, a sete, 0

fame, in vece di dh'e impossibil cosa che aV'Venga in Paradiso casualmen
te un minima che. diee che non vi PUQ accadere se non a quel modo
cbe vi PUQ essere tl'istizia ee.

56 Quantunque per quanto rnai, 0 sia pe 'I quodcumque de' Latini.
57 Ci per qui (a) - si risponde dall' anello al dito, dall' anello

si eorrisponde al dito: vale quanto e giusta corrispondenz:a di gloria ad
ogni soggetto.

58 59 60 E pero questa ec. La maggior parte de' manoscritti, e tut
te, quant' osservo. I' edizioni ne guast:lDo turpemente la llnita ed iI sen
sa del presente lerzetto ('on leggere nell' ultimo verso Entrasi qui piu. e
meno ec. Due mss. deJla bibJioteca Vatican:t (b). uno della Conini (c) ,
e due deJla Chigi (d) leggono in vece Intra se qui piu e meno eccel
lente. Tolgo io adlln'lue Ii due punti che la maggior parte dell' edizioni ,
in conseguenza dell' erroneo leggere, hanno segnati nel fine del secondo
verso, e t leggendo con qucsti ultimi manoscritti, intendo come se detto
fosse: E pero questa gente festillata. afl'l"ettata. a vera vita, non e qui
int"a se, tra se stessa, piiJ. e meno ecce-llente sine causa, Sen7.A cagione.

La necessita di quest' ammenda si averte saggiamente anche dal ph\.
volte menzionato nutore della Serie d' aneddolli stampata ne' prossimi pu
sati anni in Veronn. Num. V. cap. :l8." 11 COD. CUT. conforme ad altri
quattro testi veduti dai Sig. Accademici nel v. 58. legge destinata in luo
go di festinat(J N. E.

(a) Vedi il Vocabolario della Crusea e Cinonio Partie. 48 4. (b) Indice
VaticaDO 3200 e VatieRDo-Cappon.266. (c) 610. (d) L. VII 231. L. VI 212.

Tom. III. R r r
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til Lo Rege, per cui questo regno pausa
In tanto amore ed in tanto diletto I

Che nulla volontade e di pin ausa,
64 Le menti tutte nel suo lieto aspetto

Creando a suo piacer di grazia dota
Diversamente: e qui hasti l' etretto .

67 E cia espresso e chiaro vi si nota
Nella Scrittura santa in que' gemelli ,
Che nella madre ehber I' ira commota.

Intra se. in vece d' Entrasi, suppone parimente if Landiao &Y,.
Dante serino: Non 6 ( chiosa ) senza causa pill e meno eccellente intra
se. cioi tra se stessa. Diversamente pero leggendo il testo, al quale il
di lui camento si ~ accompagnato ( nelle edizioni almeno da me riscoll
trate ), conviene cr~ere che il testo da esso comentato sia diverso dallo
stampato.

61 La Rep, Iddio - pawa , riposa, tranquillasi .
63 Che nulla volontade t\ di pill ausa. che niuna VOIOl1tA mai Ii ~

ananzata a desiderare di phi: giusta la frase della ehiea , che i celesti
beni appell" bona. quae omne desideriunJ superant.

64 65 66 Le menti, I' anime - nel suo lieto aspetto Cretmtlo,
ciot\. non lungi da se. e quasi non vedendo cia che ai fa. creAndo, IDa

lOtto i proprj beati occhi - a suo piacer eli grazia dota Diversa
mente. arricchisce di sua predilezione qual phi equal meno - e qul
basti I' eJfetto, e intorno a questo punto ci basti di aapere che Dio co
al opera, senza avvanzarci a ricercare quella ragione che. lungi dal no
stro ioteodere. tieosi Iddio ne' auoi altissimi secreti.

Qu1 Dante ( aggiungeci 'I Venturi ) mette in bocca di s. BtJrnar
do una dottrina falsa e perversa, e pero lontanissima clai reui senti
menti di tanto dottore.

Ad isgravio pero del poeta n08tro dee IOprabbondantemente bastare
la dottrina di Pietro Lombardo nelle Sentenze: opera ( avverte saggia
mente l' Abate Ladvocat ) (a) cM puossi considerare come la sorgrmu:
e I' origine della tenlogla scolastica nella Chiesa Latina. Dichianto
avendoci questo grande mae.tro nel !ibro primo di delta sua opera,
elist. 41 , che l' essersi da Dio eletto Giacobbe e riprovato Esau non Jui'
pro fIIeritis eorum, quae tunc habebant. qll,oniam nec ipsi existebant;
nee propter futura merita quae prfUtlideret. riparlandoci poscia nel ter
so libro dist. 3~ dello amore che il medesimo Dio porta agli eletti. ele
ctorum ergo, dice alios magis, alios minus dilexit ab aeterno.
. 6'} 68 ~ E cia espresso e chiaro ec. cotale. ciot\ • da ogni merito

(a) DisiolUUio storieo art. Pietro Lombardo.
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70 Pero, secondo il colo~ de' capelli
Di cotal grazia, r altissimo lume
Degnamente convien che s'incappelli •

73 Dunque sanza merce di lor costume
Locati son per gradi difFerenti,
Sol differendo nel primiero acume.

BMW afl'atto indipendente divin beneplacito ne .i d~ chiaro a seorgere
daUa acrittura sacra in Giacobbe ed Esau., i due gemelli che nel mater
no ventre ebbero .tra di Ioro contrasto ed ira, sforzandoei ciascuno di
uscire il primo aUa luce (a) : imperoccM sta seritto in Malachia (b) ed
in s. Paolo (c) che, prima che questi nascessero, ed alcun bene 0 male
operassero, amo Iddio Giacobbe, e odio Esau.

11 Poeta ( eccoci di nuovo il Veaturi ) miseramente s' ~ inganna
to, deducendo cla questi sacri testi un sentimento mal conforme .al
tlofpna e misterio del peccato originale. .

n sentimento ehe deduce Dante dagli accennati scritturali tesn t\
quello della predestinazione gratuita; n~ veggo come male conformisi
cotale sentimento al dogma e misterio del peccato originale. Trovo au
zi cbe il ch. teologo P. Gianlorenzo Berti, nella dissertazione sopra di
questa cantica di Dante, loda il Poeta al presente passo moltissimo per
tale sentimento; ed aggiunge che la pretksti1UJzione /?atuita non sola
mente appartiene alia fede e alia f?azia, rna clavyallttlffGio alia Slo
ria ; perehe Dio a s"uo piacimento tlistribuendo tli'Versamente i suoi do
ni ( per sesuitare d' Agostino (d) il linguafJGio ), tli due fanciulli con
cepuli amendue coil' original peceato, ottiene uno il Bauesimo, e l'al
tro no.

Commoto per commosso adoprarono altri antichi Italiani seriuori
anche in prosa ( vedi il Vocabolario della .Crusca ); e percio non ho io
voluto, come I' edizioni moderne tUlte fanno, senvere commota qual
",oce Latina in carattere distinto.

']0 '] 1 ']2. Secondo il color de' capelli Di coral srazia ee. Allusiva
mente, credo, all'incappellarsi, cire inghirlandarsi, adornarsi (e) Ie don·
ne il capo con abhigliamenti di EJuel colore, che il color de' capelli n
saltar faccia, in vece di dire conveniente e degna cosa che, secondo lit
nrietA della donata grazia, faoeiasele dall' altissimo, divino, Iume coro
na, .uperillustrazione , dice degnamente convien, che l' altissimo lUl7Ul
s' incappelli , secondo il color de' capelli di cotal §razia.

75 Sol diJIerendo nel primiero acume, unicamente differenziandosi

(a) Gen. 25. (b) Cap. 1. ee) Rom. 9' Cd) lib. ck dono perle". cap. 9'
(e) Come t:appeUo adopraai per B',irulncla Paradi.o UY 9' coal pab ill cap
pella"i .igDificare ;nrhirUznda"i.

R rr 2 •
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76 Ba5tava 51 ne' secoli recenti
Con l' innocenza, per aver salute,
Solamente la fede de' parenti.

79 Poiche Ie prime etadi fur compiute,
Convenne a' maschi all' innocenti penne,
Per circoncidere, acquistar virtute.

82 }VIa, poiche'l tempo de"na grazia venne,
Senza. battesmo perfetto di CRISTO
Tale innocenza laggiu si ritenne.

85 Riguarda omai nella f~lccia, ch' a CRISTO
PiiI S' assomiglia, che la sua chiarezza
Sola ti PUQ disporre a veder CRISTO •

nella primiera varia forte70ZR di vista a mirar Dio pia 0 meno dappreSlo p

dOD-ata loro ab eterno per la detta varia predilezione.
76 77 78 Ba$tava sl ne'secoli ec. Costruzione. Sl (nel senso del

Latino utiqlJt!, e dell' Italiano bend) ne' $ecoli recenti, ne' primi tempi p

in tempo ch' era il Mondo recente, cioo quando colla SUR natural legge
"ivensi , per aver salute, per ottenere il Paradiso, con l'illnocenza ha
stalla solamente la feck de' parenti , la proteata de' parenti pe' bambini
di credere nel venturo Messia, fede, come insegna il Maestro delle Sen
tenze (a), e con£erma Dante (h), stata in ogni tempe necessaria per
flaIvarsi .

80 81 Convenne ec. fu di mestieri ai maschi bambini, per volue al
Paradiso, acquistar virtu aile innocenti penne, all'innocenti ali, per
circoncidere, per mezzo della circoncisione; cosl nendo ordinato Dio ad
Abramo Gen. 17' Conll(m"e ( chiosa diversamente il Daniello) per ac
quistar 'IJirtute e salute circoncider ai maschi l'innocenti penntt, cioi
il memhro 'IJirile, c/,e Latinamente Penis si chiama. A quesw senso
pero aHora si darebbe Iuogo quando seritto roue COn1JenM a' mascl,i
Ie innocent; ( e non all'innocenti ) pennc J Per circoneidere. acqui
ltar virtute.

82 II tempo tklla grazia J il tempo della Iegge di gruia •
83 Batlesimo perfetto appella quello istituito da Gesu Cristo. accea

nando qual battesimo imperfetto Ia Circoncisione.
84 Lag~iu, nel Limbo. si r;lenne, fu rinchiul8,
85 86 87 Nella fflccia , ell' a Cristo PiiJ. s' assomiglia, nella faecia

di Maria Vergine. accostantesi in chiarezza a quella di Cristo piu d' ogui

Ca) Lib. 3. di.l. 25. (b) Paradiso 11X te3. e .egg.
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88 10 viJi sovra lei tanta allegrezza
Piover, portata nelle menli sante
Create a trasvolar per ql1elIa altezza;

91 Che, quantunque ,io avea visto davante,
Di tanta ammirazion non mi sospese,.
Ne mi mostro di Dio laolo sembiante.

94 E quell' amor, che primo n discese,
Cantando AJ'e Maria gratia plena:
Dinanzi a lei Ie sue ali distese·.

97 Rispose alIa divina cantilen8
Da tutte parli la beala corte
Si ch' ogni vista sen fe' pill serena •

100 0 santo Padre, che per me comporte
L' esser quaggiu, lasciando'l dolce loco,
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alva : e pereio aggiunge «:be sola cotal ebiarezza polen servirgIi di gra
do a veder Cristo, cioo a mirarlo senza rimaner abbarbagliato .

8~ Portata ( iBtendi, dat di'Vin trono) neUe ment; sante, negli
angeb mandati da Dio al corteggio di Maria Vergine.
. 90 Create a tras'Volar per 'luella alteua , create da Dio a trapa••
aar volando dal di lui trona nella candida rosa, nelle sedie de' beati; e
dall& sedie de' beati al suo trono; come ~ delta nel cant.o precedente·
'II. 4. e segg.

(}l Quantunque vale qui tutto cib che (a) - davante, prima
d' aHora.
• 92 Di tanta amnairazion non mi sospese: Bon mi aoapese, non mi

astrasse con tant.a ammirazione. Della particella di per can vedi Ci~
Dio (b) •

93 Di [),,"o tanto semhia1ltt!, cosa, che tanto a Dio ai asaomiglinase.
94 Quell' amor , per quell' angelo (c), cioo I' arcangelo Gabriele.
g6 Dinanzi a lei Ie lue ali .dist.ese si tenne Iibrato dinanzi a lei au

Ie distese ali.
99 SJ ell' ogni vista sen fe' pill serena, talmente che per ogni dove

che ai mirasse vedevasi cresciuta I' allegrezza. Yista per veduta, 0 prol.
petta, adopera Dante ancora nel 6egnente. canto v. 136.

(a) Vedi il Voeabolario della CrUica art. flUlnlrUl'l1Je S. 1. (6) Pari. 80 8.
(c) Vedi Paradi•• 11'11 103.

•
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Nel qual tu siedi per eterna sorte:
103 Qual e quell' angel, che con tanto giuoco

Guarda negli occhi la nostra Regina,
Innamorato s1, che par di Cuoco ?

106 Cosl ricorsi ancora alIa dottrina
Di colui, ch' abbelliva di Maria
Come del Sol la stella mattutina.

I 09 Ed egli a me: baldezza e leggiadria,
Quanta esser puote in angelo ed in alma 1

Tutta e in lui, e sl volem che sia:
I I:l Perch' egli e quegli che porto la palma

Giuso a Maria, quando'l Figliuol di Dio
Carcar si volle della nostra salma.

I 15 Ma vieni omai con gli occhi, s1 com' io

. 103 Giuoco adopera qul 'I Poeta in veee di festa e di Biubhilo.
106 llieorsi ancora ee. ha la particella ancora rapporto all' ioslruio

ne 6n qui ricevuta dalla dottrioa del medesimo santo.
107 Ch' ahhelliva di. Maria, che si ahbelliva delle belJezze di Maria.

V ElfTUIU. E cioi ahbellire, come imhianeare, nlUoyere, e cent' altri ver-
hi , eli atbvo e pauivo signi6cato. I

108 Come del Sol ee. come la stella mattutina. Venere si abhelli
see de' solari raggi.,

log Baldezza ~ una certa aicurta d' animo can letizia muta, cbe
&raspira nel volta. VElfTUIlI,

1 II E sl 'Volem ehe sia, e vogliamo cbe aia coal, Accenna I' unio
ne della volODt8. de' beati alIa divina volonu; 0 aia volece i beau ciQ
che vuole Iddio; come espressamente canto Dante Paradiso 111 79' e aegg.

Anzi e formale ad esto heato esse
Tenersi dentro alia divina 'Voglia,
Perch' una fans; nostre 'VogUe stesse. '

Di volemo per 'Vogliamo vedi Maatrofioi Teoria e Prospetto de' 'Verhi Ita
lialli lOtto il verbo yolere num. 4.

112 1 13 Che porto la palma Giuso a Maria. Supponendo cbe tut
ce Ie donne Ebree desidel"8Uero e quasi contendeseero di easere ciaactma
la madre dell' aspettato Messia, sensatamente dice cbe I' arcangelo Gab
briello dichiarando Maria Vergine madre di Gesu Cristo recasaele la pal
ma , doe la viltoria sopra di tutte I' altre donne.

114 Si volle, cosl la Nidobeatina meglio cbe si 'VOlse come leggono
l' altre edizioni' - nostra salma, nostra umana natura.

ItS 116 Yieni omai ctln Sli occhi t oS; com' to ec. ~ea.i collo sguar-
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CANTO XXXII.

Andro parlando, e nota i gran patrici
Di questo imperio giustissimo e pio.

118 Que' due, che seggon lassu piu felici,
Per esser propinquissimi ad Augusta,
Son d' esta rosa quasi due radici.

121 Colui, che cia sinistra Ie s' aggiusta ,
E'1 padre, per 10 cui ardito .gusto
L' umana specie tanto amaro gusta.

12~ Dal destro vedi quel padre vetusto
Di santa Chiesa, a cui Cristo Ie chiavi
Raccomando di questo fior venusto.
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do appresao al mio par]are, a]]a contezza che ti daro eli ~esti primarj
aoggetti : rienne in vece di vieni Ieggono I' edizione de]]a. CrlUCa e Ie
modeme .aeguaci ,

Patrici poi non dee intendersi '1 plurale di patriuo , volta per ca
glaD della rima, 0 per altr' usa, la £ in c, ma hensl, come supponelo
n Vocabolario deUa Crusca, i1 plurale di patrice, che Gio. Villani nel
libra 2 della lua storia cap. 6 per ben due tiate adopera a senao di ca-
pitano , senatore , 0 simile. ~ .

119 Propinquissimi. ad Augusta, viciniasimi a Maria Vergine, retta
mente appellata col nome d' Augusta, che vale quanto Imperatrice, 0

Regina , per essere Maria Vergine Regina del cielo.
120 Esta per questa, aferesi da molti antlchi Toacani praticata (a)

- quasi due radici: percM dalla sinistra vi aedeva Adamo capo del
vecchio Testamento, e daUa destra s. Pietro capo del Nuovo. V0

'1''1111.1 •

121 Le si aggiWtlJ, ci~ Ie si appressa; perc~ in Latino jUXtlJ ai
pitica appresso. LA.NDINO.

U2 123 E 'I padre ee. e il padre dell' umana specie, pe 'I cui ar
dimento, io gnstare del frullo da Dio vietato, easa umana .pecie tGnto
cunaro gusta, soft"re tanle miserie.

124 125 126 Dnl destro, iotendi, lato; come tre verai 'nnanzi tl4
sinistra intendemmo detto per dalla slnistra banda - padre lIetwto
di santa Chiesa appena s. Pietro, perocc~ il primo .supremo pastore
dato alIa Chiesa da Gesu Cristo - a cui Cristo Ie ehialli Raccoman
dO eli qUNto fior 'VeRuno, raccomaDdo Ie chiavi del Paradiso, che til

(Ill) Vedi il VocaboJario della Gnuca.
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f'17 E quei, che vide tutt' i tempi gravi,
Pria che morisse, della bella sposa
Che s' acquisto con la Iancia e co' chiavi ,

130 Siede Iungh' esso: e ]uogo I' altro posa
Quel duca, sotto cui visse di manna
La gente ingrata mobile e ritrosa •.

133 Di contro a Pietro vedi sedere Anna
Tanto contenta di mirar sua figlia,
Che non muove occhio per cantare Osanna.

vedi in forma di vago Gore, di candida rOsa (a) . .!ccenna l' esprcuio
ne di Gcsu Cristo a 8. Pietro Tibi dabo claves regni Caelorum (b).

127 al 132 E quei, ehe ee. Costruzione E lungh' esso , "idno ad es
so Pietro siede qu~i (sincope di quegli, sinonimo di colui ) (c) siede
colni , quel s. Giovanni Evangelista, che pria che morir vide, nell'Apo
calisse predicendoli , tuU' i tempi gravi , tutte Ie calamirJl, deUa hella
sposa, della Chiesa, eke s' acquisio , che fu acquiatat:r ( ioteodi da Ge
su Cristo ) eon la laneia, e co' chiavi, e coo Ii chiodi (el) . AllWiiva
mente al dire 8. Paolo Eeclesiam Dei, quam acquisivit sanguine suo (e)
- e lungo I' altro ec. ed ac('anto di quell' altro (ci~ di Adamo,
gia detto da sinistra di Maria Vergine ) siede Moi~, quel capitaoo lOt

to la cui condotta visse nel deserto di prodigiosa manna I' iogt"ata. mo
bile, e ritrosa Ebrea gente.

133 Di eontro a Pietro ee. Parlato avendo -eli quelli che seggono ai
loti di. M;u'ia Vergi ne, pllssa a dir degli altri che seggono dall' 0PPOllta
parte ai Jati di s. Giovan Battista; chc, come ha diviaato v. 31. e .egg.,
siedc di rimpelto a Maria Verg-ine. Di contro duoque s. Pietro, ci~ al
sioistro lato di s. Giovanni Battista, dice sedere s. Anna, madre di Ma
ria Vergine .

135 ehe non muove occhio per cantare Osanna·: accenBa, Cl'edo il
costume di chi 'nsieme con altri canta, di volgere spesso gli occbi or ad
uno or ad un altro de' eompagni eantOl'i; e vuole dire che, sebbene
8. Anoa unitameole a tuUa I' altra beata comitiva cantasse osanna, non
toglieva pereio essa gli ocehi mai daUa diletta figlia: Usanna solemnis
formula gratulantium , et fausta acclamantium, ut apud nos /0 trium
phe vivat Rex ee. Vedi la DOta al canto Xl del PurgatOl'io 'V. 11.

(0) Canto prel't'dente '11.1. (b) Mal/I,. 16. (I:') 'Vedi Cinonio P~rt. 214. 7.
(d) Chiavo per chiodo anticamente da IIhri Tou'ani It'rillori aDebe in pro..
adopralo '.edilo nel V'Ocabolario della Cru.ea. (l!') Act. 2e.
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136 E contro al maggior padre di famiglia
Siede Lucia, che mosse la tua donna
Quando chinavi a ruinar Ie ciglia.

139 Ma, perche 'I tempo fugge che t' assonna ,
Qu1 farem punto , come huon sartore
Che, com' egli ha del panno, fa la gonna :

142 E drizzeremo gli occhi al primo amore
81 che, guardando verso lui, penetri,
Quant' e possihil per 10 suo fulgo.re.

145 Veramente, ne forse, tu t' arretri
Movendo r ali tue, credendo oltrarti:
Orando, grazia convien che s' impetri ;

148 Grazia da quella che puote aiutarti:

136 Contro al "'""GSior padre di famig/ia, dirimpetto ad Adamo,
cioe al lato destro di s. Giovan Battista .

13'} 138 Lucia, la santa vergine e martire Siracusana. I motivi pe'
quali dissi Inferno 11 9'J' aver potuto Dante assumere santa Lucia in
sl mbolo della divina grazia, poterono eziandio fargliela collocare in que
sto ragguardevole posto - che mosse la tua donna quando ehina
'Vi ec. che moue al tuo soccorso Beatrice allor quando riabbassavi gli oc
chi per iscendere dall'incominciata salita al monte della virtu, e ruinar
di nuovo nella selva de'vizj. Inferno 1 60. e segg. e II 100. e segg.

139 Perehe 'I tempo fugge che t' a880nna . Supponendo Dante essere
questo suo viaggio una visione da Dio a lui per un determinato tempo
conceduta, in vece di dire fugge, passa, il tempo', in cui Dio t' asson
rna, ti addormenta per aprirti questa visione, ascnve l' azione di addor
mentare al tempo stesso, e dice fugse il tempo che t' assonna .

141 Com' egli /,a del panno, fa la I:fOnna, che secondo il panno,
che ha, fa Ia veste piu"O meno ampia.

142 .AI primo amore, a Dio.
143 Sl eM guardando, intendi, tu - penetri, t' insinui •
145 146 Ne forse, val quanto e non (a) forse, e senza forse ci~

Benz' alcnn dubbio - tu t' arretri, M01Jtmdo ec. credendo oltrarti, av
'Vicinarti a Dio, mO'Vendo I' ali tue, per tua propria virtu, tu t' arre
t.ri J enallage di tempo, in vece di t.' arretreresti, t' allontaneresti .

148 Da quella , cia Maria Vergine. . .

•

(a) Vedi CInonio Partie. 178 5.

Tom. Ill. S S 8
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E tu mi seguira" con l' affezione
51 che dal dicer mio 10 cuor Don parli:

E comincio. questa santa orazione •

150 Dal clicer mio 10 cltor no~ parti: allude a. quello: Populus hie
labiis me honorta •. l;or autem corum longe est a me (0). VEIITURI.

- Dicere per dire adoprato cia molti antichi Italiani scrittori vedilo
nel Vocaholario della Crusea.

151 Questa ~ant~ or~io~c, I' orazione alla Beil~ Vergine. colla qua.
Ie ineomineia iI. ~egu.ente ultimo ~Dto •

F/n6· del' canto, trfJTJteorimost!condo.



CANTO XXXIII.

---
ARGOMENTO

In questo canto trentesimoterzo ed ultimo s. Bernardo presa lrlaria,
che 10 cOllduca a contemplar l' essenza divina. alla qu~ egli per
velme. E cJ,opo /0 aver Dante prtJGato Dio Me Ii conceda. di pote
re, scrivendo , dimostrare alcuna parte della sua gloria, siegue a
na,."are, come vide congiunta la Umanita con la Divinita .

I

7

Vergine Madre, figlia del tuo Figlio,
Umile cd alta piu che creatura,
Termine fisso d' eterno consiglio,

Tu se' colei che l' umana natur:a
Nobilitasti si, che'l suo fattore
Non disdegno: di.farsi sua fattura.

Nel ventre tuo si raccese I' amore,. .

1 Figlia del tuo Figlio, creatura di quello stelIIO Dio, di cui lIei

madre. Genuisti. qui te fecit, caota a Maria Vergine gnche la Chiesa.
2 Alta pia Che C1'eatura , eocedente' la condizione di creatura, peroc

eM innalzata ad esser madre d' Iddio.
3 Termine .fiS$O ~e. : teouta fissamente di mira' dall' eterno consiglio

di Dio, e come la ph\ degoa da lni disegnata e prescelta- per madre
del auo medesimo Fipliuolo; e cioavanti 1& costituzione del mondo.
Pare che aUuda a quel sacri testi dalla Chiesa accomodati 0. Maria: 46
aeterno ordin.ata sum ~ Dominus possedit me in initio viarum suarum.
VENTURI.

5 II suo fattore, il facitor~, il ereatore della steasa menzionata uma
na natn"a appella n divin Verbo, percioccb~, come serive di lui l' evan-
gelista s. Giovalloi·, omnia per ipsum facta sunt (a). . .

6 Non disdegno, legge la Nidobeatioa, non si sdegno l' altre edido
ni , - Slta factura , .fattura cioo di essa umana natQra; e vale Jo stet
so cbe di lei jiglio ~ allusivameote a quella appelIaziooe di madre, che
eomuoemente alla natura ai attribuisce.

? Nel WJntre tuo si rQ.CJ;ese ec.: per l'illCal'D&Zioue.del Verbo .i-ri-

(a) loan. 1.

s s S 2
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Per 10 cui caldo nell' eteroa pace
Cosl e germinato ql1esto fiore.

10 QUI se' a noi meridiana face
Di caritade, e gillSO intra mortali
Se'di speranza fontana vivace.

13 Donna, se' tanto grande, e tanto vali,
Che qual Vllol· grazia J e a te non ricorre J

Sua di~lal)za vuol volar senz' ali.
16 La tua benignila non pur soccorre

A chi dimanda, rna Inolte fiate
Liberamente al dimandar precorre.

19 In te misericordia J in te pietate J

III te magnificenza, in te s' aduna
Quantunque in creatllra e di hontate.

accese I' limore di Dio vel'8o I' umanlt ge~eI'Ilzione; che per 10 pecc:ato
del primo nostra padre Ada:moera IlpeD.tO. VZl'ITDRI • •

8. ~. Per 10 cui ealdo t'fe.: per 10 caldo del quale amore ~ pOl ger
mogliata in questa pace del Paradiso questa roaa composla di tutte Ie aoi
me bellte, cbe lutto il suo merilO per taola gloria 10 ricooOSCODO e (00
danO nei meriti di Gesu Cristo. - VBlITDIU •

10 Q,,1 se' a noi ee.: colile il Sole a mezzo di, accendeodoei di ca
ritil . VEl'fTURJ •

1 ~ Se' eli speranza tJC.: spes "oslra t\ dana Chiesa appellata Maria
Vergine, - fontana vivace, vivo perewae footA!.

14 Qllal, per qualunqae (a).· .
15 Sua didnnr.a vuol t'fc. : pretende il deaiderio di c08tui imposaibil

C0$8, com' ~ il volar senz' ali .
18 Liberamenle vnole il VocaboI. deUa Cr. (b) dello qui per liberal

~te, oioo (eo'll' esso Vocabolario qllest' altro evverbio De Ipiega) con
lif?erali.ttl, 1ll1'~amtml8: I' aggiunt.o perO -til ,rlirnAAtlar prtJt;(1I're elige che
liheramenle vagHa qllanto 'ponttJ1teanlence, $fJIU' e$s",..,i da preghiere
'Pi.nta. .
_ 2 J QUlIntunqutJ, q~nto mai; corrispondentemenle al Latino flUid
fWd (c) .

'E it

(11) Vpdi CinoD. Pl1rtie. 2('8. 10. (h) Salto I' .nerbio liberamell{e S. 3.
(e) Vedi Cinau. Plmic. 112. 10.
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~ '1 Or questi, che dalI' infima lacuna
Dell' universo infin qui ha vedute
Le vite spiritali ad una ad una,

~5 Supplica a te per grazia di virtute
Tanto che possa con gli occhi levarsi
Piu alto verso l' ultima salute.

28 Ed io, che mai per mio veder non arsi
Piu ch'io fo per 10 suo, tutti i miei prieghi
Ti porgo, e prego che non sieno' scarsi :

31 Perche tu ogni nube gli dislegbi
Di sua mortalita co' prieghi tuoi
51 che "I sommo piacer gli si dispieghi.

3'. Ancor ti prego, Regina ~ che puoi

n 23 »all'infima lacuna Dell' uni1Jer"o: dal basso centro della vaUe
iDf'emale: e Don, come spiega il Vellu&ello, dal mondo che abitano gli
1IOmini. VZlfTURI ... 11 POSTIL. del CoD. c.u. (:oincide col semimento del
Veollll'i scrivendo ab Inferno hue wque. Bizzarn po~ al sommo ~ una
'YariaDte del COD. CU'l'. ehe legge nel v. 2~ in nee di dall'infima lacll
nG COD non sO qual eatro dall'infimo alia cuna. SUM un error di scrit
tara ma per vero dire originale. Potrebbe easer slato sehivo Dante di
questa mse! Sarebbe mai un luogo- disperato pe' comentaton r Crediam
che no. N. E.

24 Le 'Vite spiritoli ee.: Ie vile degli spiriti, ci~ Ie Ire diverse coo
dizioni degli spiriti, Ii degli angeli, come dell' aqirpe dal corpo separate,
ad ,una ad una J come si puniscoDo nell' InCerno, e come si purgaDo nel
J?argatorio J e come .i premiano Del Pal·adiso. VENTURI.

25 SupplictJ a te ce. : po.,;eti preghiera aceio .i. grazillto di virtu.
Del verbo .npplicare col ca.o dativo vedine altri eaempj 001 Vocabolario
della Crusea •

2.7 fl ultimG salrtt.e appella Dio, Pel'ocche in esso termina I. sa'lute,
ci~ la beatitudine del Paradiso.

28 2.9 ClU!} 'InIU per miD' ec. : che di veder io nou desidel'ai maggior
mente di quello desidero che vegga egli. Acceona.i mosso da vera carita.
a uorma del divino precetto Diliges prorimum tuum sicut te ipsllm.
Matt. 19.

31 3~ Perche t" ogni nube ec.: accio tu gli disl£>g"i , disciolga, dis
.ipi, ogni uebbia , 0 ogni offuseamento, naseente dalla di lui mOl,tal eOD
dizione.

33 II sommo piacer, Iddio - gli si dispieg1li, .i faccia lui aper
'amente scorgere.

34 35 36 " Ci. piace molti5simo la bella variante del Co:>. CUT. , ebc
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Cia che tu vlI.oli,. che conservi sani,
Dopo tanto veder ,. gli affetti suoi .

37 Vinca tua guardia i movimenti umani:
Vedi Beatrice con quanti heati
Per Ii miei prieghi ti chiudon Ie mam.

40 Gli ucchi da Dio diletti e venerati
Fissi negli orator ne dimostraro,.
Quanto i devoti prieghi Ie son grali.

43 Indi all' eterno lume si drizzaro ,
Nel qual non si pub 'creder che s'invii

abbinmo illtrodotta nel Testo, la quale se non altera punto Ia sostanza
giova assai al\'crso, cd alia sintassi. Trovavasi per verita un. ,p)eonasmo
nella leiione Nidob. prodotto dall' unione del gli conser'I'i del v. 35. con
gli ~ffetli suoi' dcl 'Y. 36.1 Signori Accauemici con'fessal"ono di avertrovato in
quasi tutti i testi la stessa lezione clle conservi sani., ma leggenclo seinpre vuoi
in luogo di 'l.lIIoli vi aggiunsero C{uel superfluo tu che lor si romprov~ra qui
appresso dal P. Lombardi. Col vuoli inserito e con quell"lIrticoJo gli sop
presso nel I vcrso, conservasi un 3ndamento pin Daturale ~ e q1laIe.'seDl
bra deggia essere assolutamente. Di vuoli per 'Vuoi oltre I' altl'Oesempio
di Dante'stesso Inf. XXIX. 'V. 101 Dl a lor cia che tu 'Vuoli·, pareccbi
altri 'se 'ner.~n:vengo.none' scritton contemp~ranei,come si puovedere pres
so Mastr06m TeorltJe Prospcllo de' ye1·h,']tal. 'Verbovolel'e N. '2. N. E.
Cite puoi Cia che -w vuoi , che.impetri da Dio q'ualunque grazia tu ehie-
di - che glicon.fervi sani, Dopo ee. che, dopo 'tantecose vedute e
gin nell' Inferno, e in Pnrgatono, e qui in Paradiso, i riaaoati con tale
vednta di lui affelii, sani gIi conservi. ehe ta conseriVl tit:. leggono l' edi
zion"icliverse daUa Nidob.: rna questa tu dopa -appena _luo ,tu dentro del
verso med.esimo riesce 'snpeiflno e sto.ccbevole; Veramente la Nidobeatina
legge Ii eonse1"l.'i; ma Ii per gli, in senso d' a lui, trovasi scritto da
g11 antichi (a). ed e la Nidob. solita di scrivere .

;37 Yinca tria grazia ec.: superi la tua custodia e protezioue gli arti
dcBe umane pa'Ssioni.

38 39 redi Beatrice con quanti bead ti chiutlon le mani: cosl per
zellma , in vece di dire ti cht'utk Ie mani , ,ti 'ginnge palma a palma in
alto di orare - Per Ii miei l'rieghi, accio tu esaudischi j pregbi miei.

40 Gli oceM da Diodiletll.ec., gli occhi di Maria Vergioe.
41 Fissi negli orator, toIti per un momento dal mirare lddio, eel

affissati ne'beati oraton. .
44 45 LYon· si pua ereder eC.: non si pub credere ch'aItr'occhio crea

I

(II) VrdiCiuou. Partic. -J5$. I., e 91 Vocabol. della Cr.
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Pel' creatura l' occhio tanto chiaro ..
46 Ed io, che al fine di tutti i disii

1\1' appropinquava s1. caw' io doveva,
L' ardor del d'esiderio. in me finii.

49 Bernardo m' accennava, e sorrideva,
- Perch' io guardassi in SllSO :: rna io era

Giil per me stesso. tal qual ei voleva:.
52 Che la mia vista,. venen.do sincera,

E piil e piu enlrava per 10 raggio.
Dell' alta luc~ 9he da se e vera ...

5./ I

to rom con altrettanta chiarezza. " S" inii in luogo di s' invii legge nel
'V. 4~ il COD. Cur. varianle che puo piacere ai lati'nisti volendo proprio
dire ./iccar dentro, ne di latinismi era avaro Dante, anzi i luoghi di qu\
iotorno ne· ritton.dano; in qualunque. maniera non ci lembra disprezza
bile N. E~

46 Fine- tlI~ tutt,' i aisU, Iddio.
47 48 M' appropinquavtI, per- m" lI.wicina"a: Latinismo poco grazio

sa , rimbrotta il Venturi; giudtcalldo secondo.la sua idea, e non secondo
l' usa che. Iti tron fatto di -essa verba da molti maeitrt di lingua . Ve
di Del Vocab. d~Ua Cr. appropinqufI,re , appr.opinqulI.nttJ-, appropinqua
zionB, appr.opinquameniQ ~ - sl com'io do'Ve'VtI, L' ardor· ec. conse~

guepdo l' oggeuo desiderato, celiSO in me, come cessar dov.eva, il.prece
dente .rdore del desiderio •

49 50 51 Bernardo m' accennavtJ-, e sorride1.'4. Sorridendo S. Ber
nardo in segno di congratulazione della otlenuta gl'azia, mi faoevn segno
che alzassi gJi. occbi in Dio ; ma gill (tant' era In m.ia brama) 10. faceva
quel ch' egli mi acoennavil cbe facessi, gill erano gli occhi' miei fissi in Dio .

53. el,e .. vale qui perciocche (a) -- "enenclo per divenelldo _
sincerll.·, pura, chiara·.

53. 54 E piu e piu : la prima e 0 vi sta di sO'ierchio.. 0 ha il signiG
cato che. da il Poeta alla medesima Inf; xxx. 126. di ancora (h). E pi;'"
e piu <cMosa i1 Volpi) Lat. magis atque magis. Cosi il Petrarca nella
£anzone 9.

fA Itanca' "Bcchi8rella peregrina'
Raddoppia i passi • e pi;'" 8 piu s' ~I!retta .

In questo esempio pero la prima e b congiunzione, e nell' esempio di Dan
te non puo esserla - entrava per 10 raggio Dell' alta luce, 5i avvan-

. (n) Vedi Cinon. Parlie. 4i. 26. (0) Vedi per ambedue i modi Cioonio
Parttc. 100. 7. e 13.
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55 Da. quinci innanzi il mio veder fu maggio
Che '1 parlar nostro ch' 8 tal vista cede,
E cede 18 memoria a tanto oltraggio.

58 Quale e colui che soinniaodo vede,
E dopo 'I sogno la passiooe impressa
Rimane, e l' allro aUa mente non riede:

G1 Cotal son io, che quasi tutta cessa
Mia visione, ed ancor mi distilla .
Nel cuor il dolce che nacque da essa:

6 l Cosl la neve al Sol si disigilla:
Cosl al vento nelle foglie lievi
Si perdea la sentenza di Sibilla.

uva a scorgere per entro alia divina Iuce - che J,a ,. e 'I1eTIJ, cbe
l10n ha 18 veritll di sua e,istenza cia altro fonte ebe da se stella.
. 55 Maggio per mtlfIgiore, apocope adoprata apeaeo dal poeta DOItro
per enlra alla presente eommedia (a), e da .altri anticbi

J
TOICani in nono

e in prosa(b).
56 II parlar nostro, l' umano parlare - ch' a tal vist4 cetltJ, cbe

ad esprimere quanto io 'Yidi non aniva •.
57 E cede la -memoria a tanto oltraggio • Dee oltr~o qui euere

delto de oltral'e sigui6cante 10 stesso eke inoltrtSre (e) J e dee inteadeni,
cbe a tanlo oita-are della vista anche la memoria C8tle, reate indietro.

58 Quale e c91ui che somniando "etle: coal la Nidob. meglio ebe
Don leggano tutte }, altre edizioni Q~ale e colui, cIttJ sosnando f!f1Ik: pin
aoffribile essendodi ricevere dal Latino somnitSre delto somniando, in
Iuogo di sognando, che il ncevere in co~to di"Verso Ie parole Quale eco
lui c,he sosnando vet:le.

59 60 La passione impressa Rimane, reate nel cnore allegrezza, 0

tristezza pe '1 8OgJlO ll]]egro 0 tristo - e l' altro. ed il .ogno che co
tale allegrezza 0 trislezza cagiono.

61 62 63 Quasi tutta cessa Mia viSl'.one .. quasi talla meDC8. ~ spen
ta , Ia ricordanza della beata ~ iaione - rd aneor mi distl,"Ua ec.: e
prosiegue tullavia a coosolarmi il cu.ore 1a dolcezza. in cotale beate ~jsio-

De provala. '
64 65 66 Cosl la neve til Sol ec.: pangooa il presto .v8Jlimento.

cite nella di lUI memoria 81lcceclen. delle apecie delle vedute COle " al

en} Inf. u~,. 84., Parade 91. 120., XlV. 97. ee. (6) Vedi'l Vorab.
della Cr. ee) Vedi'l mede.imo Vocabol.
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67 0 somma luce, che tanto ti lievi
Da' concetti mortali, alIa mia mente
Rip.resla un poco di quel che parevi:

70 E fa la lingua mia tanto possenle,
Ch' una [avilla sol della tlla gloria
Possa lasciare alia futura gente:

73 Che per tornal'e alquanto a mia memoria,
E per sonare un poco in questi versi,
Pill si concepera di tua vittoria.

7"6 10 credo, per l' acume ch' io soffersi
Del vivo raggio, ch' io sarei smarrito
Se gli occhi miei da lui fossero avversi.

79 E mi ricorda, ch'io Cui piu ardito
Per questo a sostener· tanto, ch' io giunsi

513

presto disiggillarsi, disciogliersi, della neve al Sale, ed al preslo di
spcrdersi degli oracoli della Sibilla Cumea; 18 quale, come Darra Yirgi
lio (a), scrivcDdo i suoi vaticiDj, non su d'intiero e largo papiro, rna
in frondi d' alberi cbe De] suolo della propria CIl\"erna stendeva cd appres
sava , avvcniva quindi che all' aprir della caverna dissipasse il vento que'
vaticinj .

68 6g Alia mia menle Ripresta ec. : ridona aUa mia memoria la ri
eordanza di parte delle cose manifestatemi.

72. Possa lasciarB. intendi, descritta. • Mostrare. comprendendo in
una parola tutto il sensa, legge il COD. CUT. N. E. "

74 Per sonare. per risuonare per farsi intendere.
75 Concepera. da concepere, detto in vece di concepirtJ (h) - di

tUD "..ittoria , di quel tuo tanto vineere e superare i mortali concetti. Quasi
diea : dalla grandezza della parte s' argomentera la grandezza del tutto'.

76 77 78 10 credo, per l' acume ee. Dee aver qui 'I Poeta riguardo a
quell' evangeliche massime Regnum caelorum vim patitur, et violenti ra"
piunt il/ud (c) : Nemo mittens" manum suam ad aratrum, et respiciens
relro , aptus est rep,no Dei (d): e "oler dire che, se gli occhj suoi , non
reggendo violentemente all' aeutezza di quel vivo lume, da lui fOSStH'O

DVIJ.·ersi ( Crast: imitante il Latino a'l'ersi fuissmt ) , rh'olLi si fossero •
•arebbesi egli smarrito, non avrebbe piu avuta la grazia di veder Dio.

79 80 81 Ch'io fui pi" ec.: ch'io per questo stesso moth"o fui phi

(a) Aeneid. III. 445. (b) Vedi '} Voc:lbol. della Cr. (e) Mall, 11.

(d) Lllc. 9.

Tom. III. T t t
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L' aspetto mio col valore infinito •
82 0 abbondante grazia, ond' io presunsi

Ficcar 10 viso per la luee eterna
Tanto, che la vcuuta vi eonsunsi!

Hj Nel suo profondo vidi che s'interna
Legato con amore in un volume
Cio, che per l' universo si squaderna :

H~ Sustanza, ed accidente, e lor costume,
Tutti conflali insieme per tal modo,
Che cia ch' io dico e un sempliee lume.

9 1 La forma universal di questo nodo

ardito, animoso, a soatener tanto, ch' 10 giunsi ad affissare la vista mia
nella divina essenza. Bene giansi L' aspetto mio col vaZore i~fi"ito dice
Dante in luogo di dire colla vista mia toccai Dio; imperocch~ il toc
care un obbietto e l' unini col medesimo sono una cosa.

82 83 84 0 abhondante grazia ec. Con questa esclamazione in lode
, della divina grazia ne fa capire, che pres' egJi il predetto ardire, non can

fidate nelle proprie forze, ma nell' aiuto di essa divina grazia - per
la luce eter"a , vale nmZa luce eterna (a) - la veduta vi consunsi,
la visione vi compii: come Inf. d. 41. disse consumai la 'mpresa, per
compti I' impl'csa. Questo consunsi gli aItn spositon intendono chi per 10
gorai inutilmente, chi per impiegai. Che pero compisse il Poeta la bra
mata visione, ne 10 fa capire e con quanto ha di gill delto, e can quanto
aiegue a dire. II consumare poi per impiegare vuole dirsi di cosa che
coli' impiegarla si percle.

85 86 87 Nel suo prqfondo ec. Nel profondo della divina essenza ,·i
di che s' interna, ai rinchiude, legato con vincolo d' amore in un volu
me (i1 volume intendi delle sempiterne immutabili divine idee) tutto cia
che nell' universo mondo qua e III si sparge.

88 Sustanza, appellasi nelle scuole tullo cia che di per- se sussiste,
- accidente dicesi nelle medesime scnole tutto quello che appoggia Ie
aua sussistenza in aItra cosa, e che vi pnQ essere 0 mancare senza che ven
ga a mancare la cosa a cui 5i appoggia; come la bianchelza nel muro.
il sapore neI cibo ec. - lor costume per loro propriet.4, e modi d' agire .

89 90 Conjlati. uniti. insieme nel predetto volume - ~r tal
modo, Che ec. : per tale stupendo ed ineffabile modo, che cio ch'io di
co, nOR ~ del medesimo che un semplice barlume.

9 1 92 93 La forma universal di questo nodo ec. Dovendo per que-

en) Della particella per a senst) d'in 0 nel vedi Cinonio Partie. 195. 15.
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Credo ch'io vidi , perche piu di largo,
Dicendo questo , mi sento ch' io godo.

94 Un punlo solo m' e maggior letargo J

Che venticinque secoli alIa 'rnpresa ,
Cbe fe' Nettuno ammirar l' ombra u' Argo.

sto noJo intendersi Ie poco anzi nel profondo dell' eterna lace vedute in
un volume da amore annodato sempiterne idee di eio che nell' universo si
squaderna, e dovend08i per l' annodante amore intendere Iddio .tesso (se
condo cio~ quel Deus caritas est di S. Giovanni, gia riferito di so
pra) (a), consiegue che per La forma universal di questo noJo debba
intendersi ]. produttrice ed annodatrice delle stesse idee divina ellsenZ8; e
non .. come ]a comune degli esp08itori chiosa, l'idea generale della mon
dana machina: imperocche non pare che dalle idee Ji tutto cio che
nell' universo si squaderna possa ragionevolmente l' idea gene1'ale della mon
dana macchina volersi esclusa, e tanto diversificata che potesse Dante
delle altre idee con certezza dire vidi, e di questa solo cODghielturarne
la vista da] sentire che, fave]]andodi essa, gli si aggrandiva nel cuore
quel godimento che ha delto di sopra (h), rimasto in lui per Ia quan
tunque dimenticata beata visione.

94 g5 96 Un punto solo m' e maggio1' ee. Qui pure convieoe ooni
namente scostarsi da] chiosare di tutti quanti gli espositori.

L' esposizione m~no infelice ~ que]]a degli Accademici della Crusca,
i quaIi avendo colla scorta de'msa. riposto Del testa ammi1'a1', che legge
anche la Nidobeatina, (e il COD. CUT.) in cambio di a mira,., v' ag
giunsero ne] margine ]a segueute postilla: Cl'ediamo 'lloglia di1' que.~lo.

Un punto solo di tempo piu m' annighitisce, e m' apporta maggior di
ment;canza , e aH'anno, cite non a'l'1'ebbel'o, fatto 'l't'llticinqlle seeoli a
que; gloriosi, ehe passaro a Colco, in rita,.Ja"gli ,t'ictando 101'0 I' af
fl'etlata e b1'amata impresa .

Prima deg]i Accadcmici Ilnche il Yellutello ammise nel testa ammi-
',.a1', e diede una somigliante interpretazione: ed il Venturi, ch' e il piu
recente spositore di questa cornmedia, .altro qui non fa clle rifel'ire ed
approvarc quant' hanno delto gli Accademici stessi; aggiungcndo, che non
melle a conto di rifer;re Ie cO.~e 17l;rabili , che sopra cii; ei di-cono al
tTi e017lentatori.

A questa interprctazioDe Dondimeno osta in primo luogo il pertur
hamento de] retlo ordine di par]are , il qual. richiede clle, siccome il
punto di tempo s' intende scorso dopo ]a beata "'isione, e non prima, cosl
i secoli venticinqlle intendere ai dcbLaDo scorsi dopo, e non prima dell'im-
presa degli Argonauti . .

Ripugna in secondo ]uogo che ad esempio di presta dimenticanza

(a) Canlo xu. della presenle ('anlica 'I). 52. (b) Verso 61. e segg.

T t t 2
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97 Cosl la mente mia tlltta sospesa,
NIirava fissa immobile ed attenta,
E sempre di mirar faceasi accesa .

100 A quella luee cotal si diventa,

Che volgersi da lei per altro aspetto

pon~nsi'l ritardo di cosa sommamente bramata: seordandoci Doi
difficilmente <Ii cie> che desid~riamo, cd atto essendo I'iudu!!lo
durre in noi piuttosto freDesla e fllrore I che Ietargo; m~ll'
contrario.

Riescl' poi anche, per terzo, intollerahilmente eccessivo il ritarda
mento di secoli venticinque per chi non suole campare neppure un secolo •

Mio sentimento ~ percie> , che accenni qui Dante quella obbli..ione
in cui ha il tempo involte molte e principali circostanze dell' Argonautiea
impresa: non aeeordandosi, per cagion d' esempio, gJi scrittorl n~ circa. la
cosa. pe'l vello d' oro intesa, n~ circa il £,hbricntorc della nave Arfjos .
n~ circa il perche cosl addimandata fossc: e che voglia in sostanzA dire,
che un solo punto di tempo scorso dopo la benta visione cagionassegli mag
gior letar~o, ci~ dimenticanza (a), di cio che in Dio avea veduto, che
non apportassero di ohhlivione al fatto degti Argonauti secoli venticioque .

Di fatto seeoli appunto venticinque si eontano scorsi tra l' Argo
nautica impresa e'l tempo del nostro paeta : er.eone it eomputo.

na Dante, prendendo iI mez~o degli anni suoi (h) ,
a Geso C"isto anni

Dn Geso Cristo aHa fondazion di Roma anni
Dana fonduion di Roma ana distruzion di Troia - anni
Dalla distruzion di Tl'Oja all' impresa degli Argonauti , se-

condo aleuni scrittorl aoni 79 (c), secondo altrl al pin anni
Con questi ultimi ahbiamo in tutto anni

doe seeoli venticinque. pin anni ventitrc: e con gli altri, secoli
cinque, pin anni sessanta. Sempre adunque secoli venticinque .

97 Sospesa pel' astratta .
9Q ni mirar faceasi accesa: cosi la Nidobeat. (e il COD. CUT.),

e, si~nificando accr.sa 10 stesso che hramosa, legge eua. meglio che l' al
tre edizioni nel mirar facr.Qsi accesa.

Cotale accrescersi nella mente la brnma di contemplare , mentre gi~

contemplando sazinvasi , corrisponde a que])a sentenza di S. Gregorio Papa
Augent s"iritales deliciae desiderilLm in mente dum satiant (d).

101 Per altro aspetto, per altro vedere, per veder altro obhietlo.

(a) Letorgo e morbo che induce obblivione, e prende pereio il nome dal
Greco ""b , che obbli1Jione signifieD. (b) Vedi 10 nola .1 primo verso della
Commer!ia. (e) Vedi Petavio Ration. temp. part. 2. lib. 2. cap. 9.
(d) .Hom. 26. in Ev"nG'
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E impossibil che mai si consenta:
103 Perocche 'I ben, ch' e del volere obbietto,

Tutto 5' accoglie in lei; e fuor di quella
E difettivo cia che 11 e perfetto.

106 Omai sara. piu corta mia favella,
Pure a quel ch'io ricordo, che d'infante
Che hagni ancor la lingua alIa mammella.

log Non percllc pili ch' un semplice sembiante
Fosse nel vivo lume ch' io mirava,
Che tal e semp"e qual era davante:

I I :l Ma per la vista, che s' avvalorava
In me guardando una sola parvenza,
Mutandom' io, a me si travagliava

115 Nella profonda e chiara sussistenza
Dell' alto lume parvemi tre gin

102 Che mai si consenta, intendi, da eM in quella luce mira.
103 104 105 Peroeehe'l ben, cit' e ee.: perocche tutto in Dio si adu·

na il bene, il solo oggetto a clli movesi la volonta , e talmente , cIJe
non lascia mai il bene che Ie &i mostra maggiore per nppigliarsi aI' mi- .
nore: e quaIunque bene Ii, in Dio, e perfetto, c fuor di Die e sem-
pre difettivo . •

IO~ 107 108 Omai sara piti, corta ee. Solendo il primo favellare
de' bambini essere in molte parti tronco, adducelo qui 'I Pocta in csem·
pio del conciso ellitti-eo favellare, che anisa dover egli adoprare in que
ati ultimi versi , de' misterj parlando della Santissima Trinita, e della in.
carnazione del Divin Verbo .

Questo terzetto non dee avere aIeun legamento con Ii seguenti; e.
pereiO in vece delli due punti, 0 punto e virgola, ehe trovo comuncmente
segnati in fonda ad esso, vi ho io segoato un punto fermo. .

109 al I:AO Non perehe Be. Prima d' entrare il Poeta a narrare Ie
nuove scoperte da lui fatte in Dio , della Trinita delle Persone, e della
Ipostatica unione del Divin Verbo all' Umanita, previene UDa richiesta.
che poten lui farsi, cioe, come possibil fosse, che prima d' aHora vedes.
ee in Dio solamcnte Ie aItre dette cose, e non vedesse insieme quest' nitre,
ch' e ora per dire. Avverte adunque, che avveniva do , Don perche fosse
lIcl vivo lume, in Dio, pio. ch' un semplice semhiante; cll.c tal (dice)
e semprc, qual era davante (qual s' era leggQDO I' edizione della Crusca
e Ie seguaci); ma perche avvalorandoci col mirare in Dio sempre pili
]a di lui vista, Ia par't'e1lUl. la faccia di Dio, quantuDClue una sola,

-- ,.,..
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Di tre eolori e d' una contenenza:
I 18 E l' un daB' altro, come hi da Iri,

Parea riflesso: e 'I terzo par~a fuoeo
Che quinci e quindi igualmente si---&piri,

'Veni"a respettivllmente a lui a travagliarsi, ad alterarsi (a), a mutarsi
d' aspetto . Prosiegue poscia a dire, come pe 'ldetto avvaloramento di lua
"ista par'llerO, si fecero a lui palesi, nella profonda e chiara sussisten
za dell' alto lume, nella profonda si, ma chiara essenza divina, tre giri
di tre colori , e d' una contenenza, cioe di una misura tutti e tre: in
tendendo pe'l 10ro ternario numero Ie tre Divine Persone; per la varieta
de' eolori , la personal distlnzione tra esse; e per la di loro uguaglianza I'ugua
glianza degli essenziali attributi in tutte e tre Ie Divine Persone. Aggiunge, eM
t un daZZ' altro, vale a dire, URO di casi giri da un altro, come iride
da iride, parca l'!flesso (per parea prO'l'eniente) , il Figlio Ci~ dal Pa
dre: forse allusivamente a quel lumen de lumina, ad a quel lumen et
splendor ·Patris, che al Divin Figlio canta la Chiesa: e che finalmente
il terzo giro, 10 SpirIto Santo, parea fuoco, Che quinci e quindi igual
mente si spiri, che da entrambi gli altri due giri, dal Padre doe e dal
Figliuolo, ugualmcnte proceda .

Parrl.'cmi tl'e giri. Chiosa il Volpi per ellissi detto in veee di par
'!'emi di vcdere, ovvero delto paryemi in luogo di m' apparvero, il sin
golare per 10 plurale. PUQ esser perc' (per dir tutto ) 0 clle volesse
Dante per sincope tolla I' asprezza della' voce parvel'mi , 0 che il siogo
lare adoprasse allusivamente alla singolarita di natura ne'tre cercbj, cioe
nelle 'tre Divine Persone .

Tutte I' edizioni, oltre che, come ho 'di sopra avvisato -, segnano
due punti in fondo del terzetto Omai sara ee., segnano poi anche un
punto fermo nel fine del terzetto A-/a per la vista ee., dove ho io in
vece segnati due punti; intendendo che il terzetto Non perche piu ec.
con Ii tre nltri seguenti faecia un sol paragrafo; e come se pin ristretta
mente 'detto fosse: Non perche mutasse Iddio aspetto J .rna per essert!
creseiuta in me la vista, vidi nella medesima Divino 'essenza tre giri ec.

La confusione negli altri spositori per tutto questo traUo, cagiona
ta dal pred'etto mal inteso spartimento di paragra6, ,'edila tu lettore per
te stesso se vuoi. " Noi riporteremo quella del POSTIL. 'CAET., aflinch~

si conosea ella pure, ne .ar8 \"ano, poiche contiene qualcbe cosa di pel
legrino. Cioe: Describit in forma splzerica perfecta: Dicit Augustinus
in lib. de Civ. Dei, quod Te.rmegistus Pllilo'Soplzus aYUS A-lercurii lrla
gni dixit Deus est sphoera, cujul centrum est ubique, circumferentia

'(a) D~l verbo' travagZiarli per nlterarli vedi'l Vocab. della Cr. lOtiO eSSQ
verbo §. 4., e riC0I10lci perci/) eoereDtemente travaglialol'i appellali era-
~ettalori e bagatleKlieri, che d'. UBa co.a Cauuo aembrare un' altra •



CANTO XXXIII.

121 0 'PIanlO e corlO 'I dire, e come fioco
Al mio concetto! e questa a quel ch'io viJi
E tanto, che non basta a dicel' poco.

124 0 luce eteroa, che sola in te sidi,
Sola t' intendi ~ e cia te intclletta ,
Ed iotendente te ami ed arridi:

127 Quclla circulazion, che SI concetta
Pareva in te, come lumc riflesso
Dagli occhi miei aiquanto circonspetta,

vero nusquam: Ergo dicit quod erat ad similituelinem arcus caeiestl's,
qui habet divisos arc~s, et l"twolutiones cliversorum colorum, et tamen
unus arcus est. N. E.

121 12ll 1:13 0 quanta ec. 0 quanto e qui mancante e debole il mio
dire ad esprimere cia che ho 10 nella mente 1 E nondimeno (a) questo
che ho nella mente. rispetto a eio ehe vidi, e 51 inferiore, ehe i1 direi
meglio nulla che poco.

124 Sola in te sidi (dol Latino sido. is per appo{J{Jiare 0 riposare) ,
'che non in altro che in te sola appoggi. riposi ,

125 126 E da te intelletta, Eel intenelente Ie ami eel arridi. Cos1
leggo io con parecchi mss. veduti dagli Accademici della Cr. con quattro
della biblioteca Corsini" (oltre il COD, CAS. che legge egualmente) N. E. (b),
e col Vellutello e Daniello; e intendo che uso facendo del tronco parla
re poco anzi avvisato, parli Dante cosi in vece d' interamente dirne eel
ami eel arrieli (il composto pe 'I seloplice rieli, cioe gioisci) el' esseN:
da Ie sola intelletta, intesa (c), e sola essere illlendellte te stessa. L' OOi
zioui quasi tutte, e tutte cel'tamente Ie seguaci di quella degli Aecademici
della Cr. in vece d'intenclente te ami ed arridi Icggono intenelente te
a me arridi. Di qual merito per«'» sia questa lezione lascio giudicarlo
dal savio leggitore.

127 128 129 Quella circulazion ee. Costruzlone. Circonspetta alquan
to, guardllta alquanlo all' iotofoo, dagli oeehi miei queUa circulazion ,
quello dei detti tre giri, che sl concetta pare'lJa in te, come lume rijles
so, che plU'eva nascere da te a quel modo che Dasce il riflesso raggio
dal diretto .

Ca) La particella e a1 .enso di e notIClimeno adopera anche iI Petrarra
io que'ver5i del leo. 61. Era ben forte la nemica mia: E lei tJicl' ;0 feriLa
in meno'l core. (b) Segoati 61. 607. 608. 2263. (C) L' aggeUiyo in
telletto per iTlte,o. adoprlllo da allri antichi l'osciloi aoche in prosa, vedilo
nel Vocabol. della Cr.
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1]0 Dentro da se del suo colore istesso
Mi parve pinta della nostra effige:
Perche'l mio viso in lei tutto era messo.

133 Qual e il geometra che tutto s' affige
Per misurar 10 cerchio, e non ritruova,
Pensando, quel principio and' egli indige;

136 Tale era io a quella vista nuova:
Veder vo)eva come si convenne
L'imago al cerchio , e come vi s' indova :

130 131 Dentro cla se ec.: parvemi'n se stessa col proprio colore
dipinta dell' umana effigie. Accenna cosi l' umana natura divinizzata per
la persona del Divin Verbo.

Chiosando il Venturi diversamente , cioo, che que1 secondo giro 0

cerchio, quantunq1le dipinto dcntro di se della Dostra umana natura ap
pariva nondimeno a Dante del suo istesso colore, a mostrar lui cbe id
quod fuit permansit , et quod non erat assumpsc't, forse ( chi sa 1 )
p:lssa percio a rimproverarlo cosl. L' impegno eli tirare innanzi l' al/f'NO
ria de' colon' , cTte il Poeta usa a dinotare Ie IJi'l.,inc Persone non gli
f,a lasciato esprimere Sf!! non cosJ, cioe poco felicemente, Z'inejJabil
misterio della Incarnazione. .Impel'ocche di fatto Ia sublimit1l di
questo misterio non consiste tanto nel rimanere il Divin Verba id quod
fiLit ec., quanto nello avere in Gesu Cri-sto I' umana natura, Don propria,
ma divina personalil3 .

132 PercTze, v:llc 'iui laoude, per Za ifua~ eosa (a) '1 mW viso, 1&
mis "ista - tutto era mesJO, tutto era Implegato.

133 Tutto s' afft~e. tnUo s' appliea. Llfjige con una sola G ad imi
tnzione del Latino affigere, in grazia , credo, della rima.

134 135 A misul'ur 10 cerchio : a rinvenire Ia quadratura de] cel'cbio;
cioo la ridnzione di esso cerchio in tigura quadrata, c06iccbe l' aia. 0

sl1pel'6cie del quadrato sia di grandezza a1Falto eguale a quella del cer
chio ; cosa da' Geometri pill volle cercata , ma non mai tinora trovata • e
forse impossihile a trov:u'si. VOLPI. - quel principio. olld'~.gli s'in
dige, quella fonda~ntnle notizia , eli cui per ta-l BOpo ahhisogna, cioo
Ia notizia dell' esatta proporzione tra il diametro del circolo c la eli lui
circonferenza. Indige per abbisogna prende Dante dal Latino, com' allri
comunemente presero indi~enza cd indigellte per hisogno e hisognoso.
Vedillc gl' esempj nel Vocabolario della Crnsca .

• 36 137 I 38 ~riJta per ve.duta , per obbietto . - ComB si conven..:
ne (enalI:lge di tempo per si convienc) I' imago ee.: come al deno ae-

«I) Vedi Cinoll. Partie. J 96. $.
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139 !\Ia non eran da cio Ie proprie penne:
Se non che Ia mia mente fu. percossa
Da un fnlgore, in cbe sua voglia "enne •

142 . All' alta fantasia qui manco :possa : .
Ma .gia volgeva il mio disiro e'l velie I

condo giro, ciot\ alIa persona del Divin Verbo J sl conviene I'immagine
detla, 0 aia la natura umana, e come vi a' alloga •

. Pretendendo it Vellutello cbe questa verba indovarsi fonnato sia,
e qui per similitudine adoprato, dallf? dOli" J (coal alIa Lombarda appel
lando egH Ie doghe) (a) ehe si uniseono insieme a far botle, a tina.
aaggiamente riprendelo it Venturi d'insigne bassezza, ed aggiugne, ch.
indovarsi in aigni6cazione di accomodatamente nel suo dove riporsi, ci~

Del auo luogo adattato, ha tutto I' andamento di quell' illuiarsi , immiar·
si J .intuarsi J ed altri aimiIi verbi che al biaogno Dante fabbricossi (b) .

139' Ma non eran ee. Met.,foricamente, in vece di dire: ma a veder
tanto non era la propria, la mia, vilta valevole.

141 Da "n fU/Gore , da un cbiarore .deUa divina grazia - in ehe,
10 stesso che per (c) cui- sua '.V0GUa venne, avvenne quanto la mia
mente bramava di, cio~, vedere come al Diviq Verbo la umana natl11"a
ai conginnge. A;neetall Venturi leggersi 'n qualch~ c04ice in eM sua 'VO

~lia tenne. n .senso addiverrebbe pili chiaro; rna anche del verbo venire
per awenire J consesuire ed ottcnere arfecaDsi eaempj nel Vocabolario
deUaer.

142 All' alta fantasia ee. Siegue il Poeta in questi ultimi verli pin
che :mai it gik avvisato (d) laconico stile, e I' epiteto di alto, proprio del
veduto obbielto , alIa fantasia congiungendo dice cosl, in vece di dire man
commi qui la possihilita di fermarmi e nella me"te impri1Tl81'mi fanta
sla, immagine, dell' alto ve4uto obbiello: ed appartiene questa a dichia
farsi impotente di ridircene aleuoa cosa •

143 144 145 iJ'la Gia ee. Ma I'amore (Iddio (~», che muoveilSo
Ie e I' altre stelle (f) gUt vo)gen il desiderio e la volon'" mia (s) cosi

(a) Do,,"e, appellano Ie doghe anehe i Franeeli: nota, nell' alto di cor
reg!ere questa Itampa, I' eruditiuimo e mio amiciuimo Sig. Canonico D. Gio
,anni Vidari. (b) Parad. lit. 73. 81. (e) Vedi Cinooio Parlie. 128. 10.
(d) Ver•• 106. e legg. (e) Alluli,amente al Dcu. caril,,, ell di S. Gioyan
ni, a!trove giB riferito. <.f) Sielle ad imiuzione di Cicerone appella Dan
te tutti Ii eelelti corpi ill qua Isi,oglia modo lucidi t e perb anche la .teua
Luna e pianeti. Vedi'l cant/) II. di quelta eRnticll II. 30, e quella nota.
eG) Delio .tile de' rimatori e prolatori haliani di fl'UI metlrre ..' componi
menli loro ,oci Latine, ,edi '1 Volpi riterito Inf. canto 1. ,erao 65.

Tom. III. V V ~
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81 come rnota che igualmente e niossa,
L' amor cbe moove il Sole e l' altre stelle.

eoncordemente a lui, come muovesi rota (inteodi 4n c4t1Seuna sua par
te) igualmente (a), concordemente. E vuole dire cbe, essendo egli unito
a Dio, ed essendo della divina volontla, che non s'imprimesae nella di
lui memoria speeie di quell' altissimo veduto obbietto, vone asso pure a.
medesimo, e rimase percio di tale privazioDe contento.

(a) D' ;lrl""l~, ;,ualm~nle ee. .erino d.SIi anticbi p.er "Kuak, "CIUllo
mente ~c. vedi'l Vocab91. den. Cr.

Fine del canto t.,.entesimoter~o,

,. 'e della ci:znti'ca terza..
I.




