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Letture consigliate

Capitolo i
Tra i commenti integrali al poema, il più aggiornato è quello a cura di A. M. 
CHIAVACCI Leonardi, Mondadori, Milano 1991-97; puntuale e utilissimo 
quello a cura di E. PASQUINI e A. QUAGLIO (Garzanti, Milano 1978). Il clas
sico lavoro di N. SAPEGNO (ultima revisione, La Nuova Italia, Firenze 1985) è 
sempre meritevole di consultazione. Sono già usciti Inferno (2.007) e Purgato
rio (2011), con revisione del testo e commento a cura di G. inglese (Carocci, 
Roma). Una prova eccellente di lettura divulgativa è offerta da v. serm o n ti, 
V Inferno  d i Dante, con la supervisione di G. Contini, Rizzoli, Milano 1988; 
id ., I l  Purgatorio di Dante, con la supervisione di G. Contini, Rizzoli, Mila
no 1990; id ., I l  Paradiso di Dante, revisione di C. Segre, Rizzoli, Milano 1993. 
Fra le monografie, si segnalano: N. m in eo , Dante, Laterza, Bari 1970; J. A. 
SCOTT, Perché Dante?, Aracne, Roma 2010. Per ogni tema о spunto, discusso 
in questa Guida, il primo rinvio è alle corrispondenti voci della Enciclopedia 
dantesca (19841). La letteratura critica più recente si può rintracciare attraverso 
Bibliografia dantesca 1972-1977, in “Studi Danteschi”, lx, 1988, e Bibliografia 
internazionale dantesca 1978-1984, in “Studi Danteschi”, lxiv, 1999; о dal sito 
www.danteonline.it, a cura della Società Dantesca Italiana. Le principali riviste 
e le pubblicazioni bibliografiche di italianistica hanno una sezione di critica 
dantesca.

Capitolo 2
Data di composizione, titolo e genere: G. PETROCCHI, Itinerari danteschi, 
Adriatica, Bari 1969, pp. 83-118; bellomo (2008), pp. 156-61. Sulľepistola 
a Cangrande della Scala: G. inglese , V intelletto  e Vamore. La Nuova Italia, 
Firenze 2000, pp. 165-88. Per uno sguardo d ’insieme sulla “genesi letteraria” 
del poema, rende ancora qualche servigio il vecchio к. VOSSLER, L a  Divina  
Commedia studiata nella sua genesi e interpretata, Laterza, Roma-Bari 1983 (ed. 
or. 1908, 19251). Sulla letteratura visionaria: LE GOFF (1982). Riscontri con te
sti islamici: M. ASÍN PALACIOS, Ľescatologia islamica nella D ivina Commedia 
(1919), Nuove Pratiche, Milano 1997. Per Xaemulatio dei poeti antichi: RON
CONI (1964). Per i precedenti mediolatini e, più in generale, per la cultura lette
raria di Dante: DRONKE (1986). Sulla dottrina del Purgatorio: le GOFF (1982). 
Sulla dottrina dell’Empireo: nardi (1930).
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Capitolo з
Sulla tecnica degli episodi paralleli: A. IANNUCCI, Forma ed evento nella Divina 
Commedia, Bulzoni, Roma 1984, pp. 85-114. Sui principali sistemi metaforici: 
mercuri (1992). Sulle interpretazioni allegoristiche della Commedia, nell’Ot
tocento e Novecento: croce (1921); V idea  deforme. Interpretazioni esoteriche 
di Dante, a cura di M. p. pozzato , introduzione di U. Eco, postfazione di A. 
Asor Rosa, Bompiani, Milano 1989. Sul “profetismo” dantesco: nardi (1942); 
in ultimo, L. battaglia r ic c i, ‘Dice Isa ia ..”: Dante e i l  profetismo biblico, in 
L a  Bibbia di Dante, a cura di G. Ledda, Centro Dantesco dei Frati Minori Con
ventuali, Ravenna 2011, pp. 49-75. Fra i commenti antichi: p. a lig h ier i, Co- 
mentum, a cura di M. Chiamenti, Arizona Center for Medieval and Renaissance 
Studies, Tempe (az) 2002; guido  da pisa , Expositiones, a сцга di V. Cioffari, 
State University of New York Press, Albany (ny) 1974. Sul contesto storico
politico: N. Otto k a r , I l  Comune d i Firenze allafine delDugento (1926), Einau
di, Torino 1962; CH. T. DAVIS, L ’Italia di D ante  (1984), il Mulino, Bologna 1988. 
Sul pensiero politico di Dante : в. nardi, D a l Convivio alla Commedia. Sei saggi 
danteschi. Istituto storico italiano per il Medio Evo, Roma i960 (rist. 1992); in 
più ampia prospettiva, G. sasso, Dante. L ’Imperatore e Aristotele, Istituto stori
co italiano per il Medio Evo, Roma 2002. Sulla posizione di Dante di fronte alla 
società e alla scuola del suo tempo: brugnoli (1998).

Capitolo 4
Per il contesto di storia della filosofia: É. GiLSON,Z^filosofia nel Medioevo (1952), 
La Nuova Italia, Firenze 1973, in particolare le pp. 455-706; una sintesi aggior
nata offre A. de libera , Storia della filosofia m e d i e v a l e , Book, Milano 1995. 
Sulla “sete natural”: P. falzone, Desiderio della scienza e desiderio di Dio nel 
Convivio di Dante, il Mulino-HSS, Napoli 2010. Sulle “macchie lunari”: nardi 
(1930). Sull’anima umana: в. nardi, Studi d i filosofia medievale. Storia e lette
ratura, Roma i960; s. g en tili, L ’uomo aristotelico alle origini della letteratura 
italiana, Carocci, Roma 2005. Sulle dottrine d’amore: E. fenzi, / ^  canzone d ’a 
more di Guido Cavalcanti e i suoi antichi commenti, il melangolo, Genova 1999.

Capitolo 5
Sulla funzione-personaggio in Dante sono fondamentali i contributi di auer
bach (1929 e 1946). Ancora da leggere, e non soltanto come documento di 
storia della critica, il capitolo sulla Commedia in de sanctis (1870). Per un 
panorama informativo: в. delmay, /  personaggi della D ivina Commedia. 
Classificazione e regesto, Olschki, Firenze 1986. Su Francesca: M. barbi, Con 
Dante e coi suoi interpreti. Le Monnier, Firenze 1941, pp. 117-51. Su Farinata e 
Cavalcante: Auerbach (1946). Su Pietro delle Vigne: E. paratore, Tradi
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zione e struttura in Dante, Sansoni, Firenze 1968. Su Ulisse: M. v u n m i. D ue stu
di danteschi, Sansoni, Firenze 1951; G. SASSO, Ulisse e i l  desiderio. I l  canto x x v i  
dell'Inferno, Viella, Roma 2011. Su Guido da Montefeltro: A. c o ttig n o li, / ^  
prospettiva dell'eterno in «Inferno»  xxvii, in “Studi Danteschi”, lvi (1984), 
pp. 99-113. Su Ugolino: E. PASQUINI, I l  canto XXXIII dell'Inferno, in “Letture 
Classensi”, 9-10,1982, pp. 191-216. Su Piccarda: L. battaglia r ic c i, Piccarda 
0 della carità: lettura del terzo canto del Paradiso, in “Filologia e Critica”, xiv, 
1989, pp. z j - j o . Sul decimo del Paradiso: dronke (1986).

Capitolo 6
Sul Paesaggio della “D ivina Commedia", cfr. A. Mo m ig liano , D ante M anzoni 
Verga, D ’Anna, Messina-Città di Castello 1944, pp. 9-33; sulle similitudini, L. 
venturi, L e sim ilitudini dantesche, ordinate, illustrate e confrontate (1911), ed. 
anast., Salerno, Roma 2008; e la “voce” di A. Pagliaro , in Enciclopedia D an
tesca, V, pp. 253-9.

Capitolo 7
Sugli argomenti del capitolo sono fondamentali i saggi raccolti in G. CONTI
NI, Un'idea di Dante, Einaudi, Torino 1976. Sul canone dei poeti antichi: E. 
R. curtius , Letteratura europea e Medio Evo latino (1948), ed. it. a cura di 
R. Antonelli, La Nuova Italia, Firenze 1992, pp. 275-301; brugnoli (1998). 
Su Dante e i “moderni”: R. antonelli, Subsistant igitur ignorantie sectatores, 
in Guittone d'Arezzo nel settimo centenario della morte, a cura di M. Picone, 
Cesati, Firenze 1995, pp. 337-49- Dante e Cavalcanti: A. Pagliaro , Ulisse. R i
cerche semantiche sulla “D ivina  Commedia", D ’Anna, Messina-Firenze 1967, pp. 
185-224; E. malato, D ante e Guido Cavalcanti, Salerno ed., Roma 1997; G. 
SASSO, Su l “disdegno"di Guido, in Studi [...]per G. Arnaldi, a cura di L. Gatto 
e P. Supino, All’Insegna del Giglio, s. 1. ,  2002, pp. 581-610. Su lingua e stile del 
poema, anzitutto 1. baldelli, Lingua e stile delle opere in volgare di Dante, 
in Enciclopedia dantesca, Appendice (19841), pp. 93-111. Sulle rime: A. pu n zi, 
Rimario della Commedia d i D ante Alighieri, Bagatto, Roma 2001 (con ampia 
bibliografia); R. antonelli, rerum et memoria verborum. L a  costru
zione della “D ivina Commedia", in “Criticón”, 87-88-89, 2003, pp. 35-45. Sugli 
aspetti ritmici, cfr. beccaria  (1975).
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