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GIUSEPPE GODENZI

La conversione nella Divirta Commedia

Giuseppe Godenzi commenta alcuni illustri esempi di ravvedimento in punto di morte
nel poema dantesco e si sofferma in particolar modo sui personaggi di Adriano V, Man-
fredi, Buonconte da Montefeltro e Sapia, personaggi che, ovviamente, si trovano nel Pur-
gatorio. Quello della conversione, o del pentimento, e un motivo ricorrente in tutta la
Divina Commedia e, secondo il nostro autore, uno tra i piü importanti.

(V.T.)

Parlando di conversione, si pensa subito ad una conversione religiosa, ma si puo con-
siderare la conversione in senso piü ampio, cioe tenere conto anche di quella che possia-
mo chiamare 'laica': purche si tratti di un passaggio evidente e sentito da un modo o con-
cezione ad altri, in un autore che parli di se stesso (si pensi alle autobiografie) o di un suo
personaggio. In questo senso possiamo parlare di vere e proprie conversioni nella Divina
Commedia, oppure di conversioni in punto di morte, come e il caso dei «morti per forza»
del Purgatorio, o ancora di semplici ravvedimenti o conversioni morali, ma anche stilisti-
che, poetiche, politiche, ecc.

Non considereremo qui le conversioni religiose come quella di Costantino, che pro-
vocö una specie di non-conversione da parte della chiesa. Nella prima cantica infatti
non possiamo parlare di vere e proprie conversioni; basti pensare a quella falsa di Guido
da Montefeltro.

Non prenderemo in considerazione neppure le conversioni politiche, stilistiche,
poetiche. In quanto alle conversioni morali, ad un cambiamento di strada che, espresso in
termini neotestamentari, la metänoia significa una mutazione interiore, basterä pensare
al solo esempio di Dante stesso attraverso i tre regni. Se pensiamo alPultima parte del
viaggio infernale di Dante, l'uscita dal regno del male e cost pittorescamente immagi-
nata dal poeta, da rivestire un profondo senso morale: la via della salute, della salvezza,
inizia nel momento in cui la nostra anima opera una conversione, sfuggendo al dominio
del demonio per tendere alia grazia divina. E negli ultimi versi il poeta esprime tutta
l'ansia dell'anima sua e della nostra, che ormai aspirano alia liberazione, ad un mondo

piü dolce e piü sereno.
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Saggi

L'inclinazione giovanile di Dante verso gli amori terreni, gli onori, le ambizioni; tutto
diventa inclinazione verso un amore idealizzato, verso la grazia, verso la Beatrice purifi-
cata e beata. La confessione di Dante e chiara:

...le presenti cose
con falso lor piacer volser miei passi,
tosto che il vostro viso si nascose (Purg., XXXI, 34-36)

Dante, alle soglie del Paradiso, respinge quell'intricato groviglio di passioni terrene,
quell'irrequieta parentesi mondana, per rivolgersi alla luminosa Beatrice, in una progressiva

e totale conquista della vera realtä immortale. II viaggio di Dante attraverso i tre
regni oltremondani e un ritorno alle certezze fondamentali della sua anima. La visione
dell'inferno rappresenta infatti la corruzione e il peccato; e l'itinerario dantesco e la storia
di una conversione; conversione d'un peccatore, che, per la mediazione della ragione,
rappresentata da Virgilio, accompagnato sulla via del pentimento, raggiunge il regno della

grazia, della gloria, della pace. Le conversioni che a noi interessano particolarmente
sono quelle legate strettamente al tema della morte, sono cioe i ravvedimenti dei pecca-
tori o in vita o in punto di morte. Dante, con questi esempi, mette in rilievo il timore
medievale della morte, il cui avvicinarsi era necessariamente uno stimolo al pentimento.
E il poeta Ii descrive in modo preciso, mettendo in evidenza ogni volta il momento della
loro conversione. Paria il papa Adriano V:

La mia conversione, ohme!, fu tarda;
ma come fatto fui roman pastore,
cosi scopersi la vita bugiarda (Purg., XIX, 106-108).

Conversione tardiva, questa di Adriano V, avvenuta verso la fine della sua vita, al
momento stesso dell'ascensione al soglio pontificio; fino allora era vissuto avaro. E Dante
non da degli accenni generici, come fa in generale, tratti che non spiegano la ragione
intima della conversione, ma, tutt'al piü, le circostanze esteriori, che l'accompagnaro-
no; qui il poeta da la ragione del ravvedimento del genovese Ottobuono dei Fieschi: e

l'insufficienza delle soddisfazioni che procurano i beni mondani, le ricchezze, gli umo-
ri, la potenza. A questa conversione di Adriano V si possono bene applicare le parole
della conversione di Sant'Agostino: «Fecisti, nos. Deus, ad te, et inquietum est cor
nostrum, donee requiescat in te». II Fieschi si e convertito spiritualmente, passando
dalla ricerca della ricchezza e degli onori mondani all'amore di Dio, quello stesso amore

a cui ritorna Dante accedendo al paradiso, perch6 il passaggio dal terreno al celeste
si attua nel profondo.

Accanto al pigro Belacqua, che rappresenta un caso particolare di pentimento, il canto

III, con Manfredi, il canto V, con Buonconte da Montefeltro e il canto XIII del Purga-
torio, con Sapia, sono i piü caratteristici per gli episodi di conversione in punto di morte.
Dante precisa ogni volta le circostanze della morte:

Poscia ch'io ebbi rotta la persona
di due punte mortali, io mi rendei,
piangendo, a quei che volentier perdona.
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Orribil furon Ii peccati miei;
ma la bontä infinita ha si gran braccia
che prende cid che si rivolge a lei (Purg., III, 118-23)

Avendo ricevuto due ferite mortali, una al volto ed una al petto, si penti dei suoi
«orribil» peccati.

La drammaticitä delle circostanze in cui Manfredi trova la morte, e attenuata dal pen-
timento, da quel «piangendo» quasi elegiaco e dall'atteggiamento cristiano del pentito,
che trova conforto nella «bontä infinita» di Dio.

«Di vita uscimmo a Dio pacificati»: cosi si esprimono i peccatori «per forza morti»,
coloro che morirono di morte violenta e che si convertirono «a l'ultima ora».

Buonconte, uomo d'armi, termina la sua vita solitario, sanguinante e in fuga in un
paesaggio montagnoso; lo scatenarsi degli elementi atmosferici, il corpo trascinato e sbat-
tuto dalle acque sottolineano vigorosamente l'immagine della morte; e ad accentuarla si

aggiungono le potenze spirituali, l'angelo e il demonio, che si contendono, non il corpo,
ma l'anima; in tale commovente e dolorosa attesa della morte, Buonconte si converte; e

avverte Dante: «e tu '1 ridi tra' vivi», racconta agli uomini come fui salvo, grazie all'inter-
cessione di Maria.

Ancora piü rapida la descrizione del momento della morte e del pentimento nell'epi-
sodio di Sapia. Qui il ravvedimento e espresso in poche parole, che riflettono bene la
paura dalla morte nella protagonista; quei toni luminosi di soddisfazione personale per la
disfatta dei senesi si mutano in ombra meditativa al momento del trapasso:

Pace volli con Dio in su lo stremo
de la mia vita (Purg., XIII, 124-25)

Appare chiaro dagli esempi del Purgatorio che il motivo della conversione, del
pentimento, e strettamente legato a quello della morte. L'evoluzione simboleggiata dal viaggio
ultraterreno nella Commedia e la storia di un lento ma sicuro ravvedimento. E il cammino
e costellato di singoli esempi di conversioni altrui (rapide ed evidenti), sieche il motivo
ritorna sempre di nuovo, come uno dei piü importanti del capolavoro dantesco. Nella prima
cantica, con quelle anime che necessariamente stanno affondate nella loro colpa oltre che
nella loro pena sentiamo l'angoscia della non-conversione.

I beati godono la meritata felicitä e possono sorvolare piü facilmente su certe passate
agitazioni. Cacciaguida, ricordando la sua morte violenta in guerra, simile a quella di
Buonconte da Montefeltro, a differenza del personaggio del Purgatorio non dice d'essersi
abbandonato a preghiere o pentimenti all'ultimo istante. Piuttosto, nella terza cantica, i
tre esami di S. Giacomo, S. Pietro e S. Giovanni a Dante su fede, speranza e caritä, sug-
gellano il ravvedimento del personaggio protagonista, annunciato nella sacra rappresen-
tazione degli ultimi canti del Purgatorio (Dante al cospetto della severa Beatrice), facen-
do il punto del livello ormai toccato da lui nel cammino spirituale. Da quand'era smarrito
nella selva e non sapeva parlare nemmeno a se stesso, a ora che tiene testa ai tre grandi
santi perche la sua spiritualitä religiosa e pienamente sviluppata, e diventato un altro
uomo: e'e stato di mezzo un'ascesa che, lenta e graduale fin che si vuole, corrisponde a

una specie di conversione quando la si considera nel suo complesso a posteriori. Si e
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compiuto quel viaggio che era stato punteggiato da interventi della Grazia nelle sue varie
forme. Ne era un simbolo, in fondo, lo stesso messaggero celeste che faceva aprire la porta
della cittä di Dite dopo la quale si trovavano per primi gli eretici.

Ma la cantica delle conversioni e il Purgatorio. Vi si troviamo degli esempi di varia
specie (in grande prevalenza «ravvedimenti» indicati con piena consapevolezza. La pre-
ferenza va ai ravvedimenti in punto di morte (violenta o no): Manfredi, Jacopo del Cas-

sero, Buonconte, la Pia e Sapia, Forese; e il caso particolare di Belacqua in rapporto
con la sua pigrizia. Per merito di simili casi il poema dantesco riflette con tutta eviden-
za il senso e timore medievale della morte, il cui avvicinarsi era causa quasi obbligato-
ria di ravvedimento.

Dante ogni volta dice al lettore, con precisione e, abilmente, con formule sempre nuo-
ve, se l'anima purgante si convert! solo in punto di morte o prima. Nel corso della vita,
papa Fieschi (con quella bellissima motivazione psicologica: «Ma come fatto fui roman
pastore. / Cos! scopersi la vita bugiarda. / Vidi che Ii non si quetava il core. / Ne piü salir
potiesi in quella vita; / Per che di questa in me s'accese amore»). Stazio, Guinizelli («e
giä mi purgo / Per ben dolermi prima ch'a lo stremo»). In quanto al risultato estetico, si

puö ben dire che dove viene presentata la conversione e anche probabile che si trovi una
pagina bella del poema.
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