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IL CASO

Dante e i Fedeli
d'Amore,
solo fake news

Cardini a pagina 24

Fedeli
d'Amore,
soltanto

falce news

FRANCO CARDINI

ell'approssimarsi del 2021,
"Anno Dantesco" — e nella
speranza ch'esso ci porti in

dono anche la liberazione dall'e-
pidemia — , è utile auspicare che al-
cune questioni dantesche venga-
no definitivamente risolte; e che su
alcuni equivoci si faccia finalmen-
te piena luce.
In tempi di trasformazione epocale
della "cultura diffusa" in seguito alla
crisi delle istituzioni tradizionali sco-
lastiche e universitarie e del diffon-
dersi dei social (con la conseguenza
allarmante di un intensificarsi della

II monumento a Dante
Alighieri in Piazza
dei Signori. a Verona

confusione dei linguaggi e della per-
dita progressiva di ancoraggi cultu-
rali autorevoli sui quali fondarsi)
stanno pericolosamente riemergen-
do questioni dalle quali speravamo
di essere definitivamente usciti.
Una delle più divertenti da un lato e
angoscianti dall'altro, e che riguar-
da appunto Dante e il suo tempo, è
quella dei "Fedeli d'Amore". Una
strana storia, un equivoco nato fra
Otto e Novecento e in seguito biz-
zarramente trascinatosi in seguito
all'affermarsi nella nostra cultura sia
d'élite, sia "diffusa", dell'interruzio-
ne di un dialogo che ha dato luogo
a una sorta di schizofrenia, di dialo-

go tra sordi.
Nel sonetto dantesco A ciascun'alma,
il primo accolto nella Vita Nova (III),
il giovane poeta c'informa di essere
stato còlto nella sua stanza "da un
soave sonno" dopo aver incontrato
diciottenne (si era quindi verso il
1283) per la secondo volta "la glorio-
sa donna de la mia mente, la quale fu
chiamata da molti Beatrice". Duran-
te il sonno, egli narra di essere stato
visitato verso l'alba da uno di quelli
che Carl Gustav Jung avrebbe defini-
to "sogni significanti": svegliatosi, a-
veva composto un sonetto e lo ave-
va inviato alla ristretta cerchia di co-
loro che egli chiama "tutti li Fedeli
d'Amore"— Guido Cavalcanti e Lapo
Gianni principalmente —, pregando-
li "che giudicassero la mia visione".
La quale era terribile: Dante aveva
sognato il loro "signore", cioè Amore
personificato, in quale teneva fra le
braccia "madonna" (cioè Beatrice)
addormentata e in mano il cuore di
Dante stesso, ardente; e, svegliatola,
la costringeva spaventata a man-
giarlo. Il "cuore ardente" e il "cuore
mangiato" sono immagini archetipi-
che fondamentali nella nostra cultu-
ra, e anche in altre: ne parla anche il
Boccaccio, nella nona novella della
IV giornata del Decameron.
L'ispiratore primario del giovane
Dante era il poeta Guido Guinizzel-
li, il quale a sua volta era divenuto un
celebre caposcuola per la sua canzo-
ne Al cor gentil, nella quale con effi-
cace e affascinante chiarezza, ma sul-
la base di un'esile autocoscienza fi-
losofica, aveva diffuso la lezione ri-
presa in pieno XII secolo dal trattato
De amore di Andrea Cappellano,
chierico al servizio di Maria di Cham-
pagne, figlia di Luigi VII di Francia e
della grande Eleonora d'Aquitania, e
pertanto sorella di Riccardo Cuor di
Leone. Ora, Eleonora aveva fatto co-
noscere in Francia settentrionale,
cioè nel "paese della lingua d'oïl", la
poetica di suo padre Guglielmo IX,
duca d'Aquitania e celebre trovatore,
fondata sul servizio dell'innamorato
all'amata: il primo considerato vas-
sallo (fizel, cioè fidelis) della secon-
da, che gli ha concesso in feudo il suo
stesso cuore. Ma la dottrina di An-
drea era una metafora del magistero
relativo all'amore che risaliva a Pla-
tone e che, dopo aver animato tutto
il neoplatonismo medievale, era
giunto nella cristianità occidentale
alla sua piena maturazione con il pla-
tonismo della scuola di Chartres, cui
ha dedicato un "classico" Tullio Gre-
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gory con il suo Anima mundi (nuo-
va edizione, Fondazione CISAM,
Spoleto 2020).
Ilfatto è che l'aristotelismo scolasti-
co di Tommaso d'Aquino, principale
referente di Dante, aveva spazzato
via un insegnamento senza il quale
gli stessi Agostino e Boezio, capifila
della filosofia cristiana medievale, ri-
sultavano quasi incomprensibili, e
durante il secolo XIX Dante e il suo
richiamo ai "Fedeli d'Amore" (ormai
divenuto un gruppo penitenziale e-
sclusivo e segreto) era stato reinter-
pretato in modo tanto originale
quanto obiettivamente mistificato-
rio da un professore liceale di filoso-
fia, LuigiValli (1878-1931), il quale a-
veva reinterpretato il misticismo po-
litico laicista "ghibellino" di Ugo Fo-
scolo e di Dante Gabriele Rossetti
ohimè legittimato dalla sterminata,
equivoca erudizione di Giovanni Pa-
scoli. Era così nata la "sètta" medie-
vale dei "Fedeli d'Amore", oscura-
mente collegata al catarismo, al tem-
plarismo e alla Weltanschauung mas-
sonica, alla quale avevano fornito
credibilità gli stessi saggi dell'esote-
rista René Guénon. Il tutto era stato
sigillato da un altro geniale pastic-
cione, Alfonso Ricolfi, anch'egli do-
cumentatissimo critico dei "Fedeli
d'Amore" e delle "Corti d'Amore" in
polemica col Valli.
Bisogna dire che i professionisti del-
la ricerca storico-filolgica dantesca,
anziché replicare mostrando sem-
plicemente gli equivoci generati
dalle scarse cognizioni filologiche
del giovane Dante (e anche di quel-
lo non più giovane) a proposito del
neoplatonismo antico e medieva-
le, si erano dottamente impegnati a
sottolineare che i "Fedeli d'Amore"
non erano mai esistiti con l'aiuto di
ottimi documenti autentici, che per
loro natura tutto potevano però
provare meno che l'inesistente fos-
se mai esistito.
Risultato di tutto ciò, un'incredibile
follia schizofrenica: da una parte sto-
rici e filologi occupati a scomunica-
re — si leggano le pagine del Garin,
del Viscardi e del Sapegno — l'incon-
sistenza e l'irrazionalismo dei se-
guaci del Rossetti e del Valli, dall'al-
tra coloro che ne approfondiscono
incuranti le tematiche. Il punto però
è che entrambe le "scuole" — chia-
miamole così — sono partite da Dan-
te e hanno seguito le polemiche na-
te sui "Fedeli d'Amore" fino ai giorni
nostri senza ascoltare mai l'altra
campana. Sarebbe stato sufficiente
che gli studiosi seri e i dantisti filolo-

gicamente attrezzati avessero rico-
struito — e avrebbero potuto ben far-
lo — le lacune di Dante relative ai fon-
damenti neoplatonici dell'Amor cor-
tese. Il Contini e ilVinay c'erano an-
dati vicini; nel segno aveva colpito la
scuola di Maria Teresa Beonio Broc-
chieri, che però non si era preoccu-
pata di "disincantare" né il Pascoli né
il Valli. Oggi, Franco Galletti torna sui
"Fedeli d'Amore" con La bella veste
della verità (Mimesis, pagine 602, eu-
ro 32,00), nel quale ricostruisce l'in-
fluenza della dottrina avviata (invo-
lontariamente) dal giovane Dante sui
secoli successivi senza però nem-
meno toccare "l'anello debole", la sua
inconsistente conoscenza del neo-
platonismo del XII secolo che gli a-
vrebbe fatto capir tutto; e sì che nel
frattempo il capolavoro di Tulio Gre-
gory è stato ristampato (esaminate il
silenzio della sua bibliografia su al-
cuni autori a proposito di catari, di
poesia francese medievale e di tem-
plari: capirete tutto). Quanto ad Al-
berto Ventura, che ha fornito al Gal-
letti l'assistenza delle sue solide co-
gnizioni islamologiche, egli parla cer-
tamente con ottime ragioni del sufi-
smo musulmano, senza avvertirci
(non era suo compito il farlo) che es-
so — pur essendo l'islam, col com-
mento aristotelico diAverroè, alla ba-
se della scolastica tomista — non a-
veva mai reciso né dissimulato il rap-
porto con la tradizione neoplatonica.
Insomma: un grazie a Rossetti che ha
riportato la nostra attenzione sull'e-
quivoco tardoromantico-esoterico-
massonico della lettura di Dante e un
invito a tutti a riprendere in mano le
cose dal principio. Cultura, alla fine
e nella sostanza, è questo: avere il co-
raggio e l'energia di rimettersi in di-
scussione.
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La "setta" cataro-
templare di cui avrebbe
fatto parte Dante
è il fortunato frutto
di una mistificazione
novecentesca
Ma i filologi ignorano
le lacune dantesche
sul neoplatonismo
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Le cure possibili
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