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“Il loco varo” - Sugli Alyscamps nel canto IX
dell’Inferno
Margherita Orsino

TEXTE

Vera e pro pria mise en abîme, il ci mi te ro dell’In fer no della città di Dite
(un ci mi te ro in una città di morti) che Dante at tra ver sa, an co ra vivo,
gui da to e pro tet to da Vir gi lio, è l’oc ca sio ne del ri cor do e ci ta zio ne
espli ci ta di due città reali, Arles (Arli) e Pola, si tua te ri spet ti va men te
dopo in con fi ni ol tre mon ta ni della pe ni so la, agli estre mi Ovest ed Est.

1

Dante, si sa, ha un’im ma gi ne dop pia della città  : da un lato luogo di
civiltà e ar mo nia co mu na le, dall’altro luogo di tutti i vizi, spe cie di
cor ru zio ne po li ti ca e mo ra le. Che nell’In fer no vi sia una città, dun que,
la cosa non stu pi sce. Que sta città è in realtà va stis si ma e com pren de
tutta la parte più bassa dell’In fer no, a forma di cono ro ve scia to, dal
sesto al nono gi ro ne. Essa è chia ma ta con un to po ni mo la ti no (da ditis
che è il dio degli in fe ri anche in Vir gi lio) ed è de scrit ta come città di
forma me die va le, for ti fi ca ta, rac chiu sa da mura, tutta in fiam me, cir‐ 
con da ta dalla pa lu de fe ti da di uno dei fiumi in fer na li, lo Stige. Ma Dite
è una città nella città poichè l’In fer no tutto è « città do len te » (per me
si va nella città do len te) che rac co glie in sé tutto il male di tutte le
città del mondo e di tutte le città pos si bi li come nota Franc Du cros :

2

C’est une ville in ver se : tout- sa to po gra phie elle- même, pa tiem ment
et complètement décrite pen dant 25 chan ts – s’y donne non en re ‐
lief, mais en creux, jusqu’en son cen tre où siège son prin ce, qui n’est
donc pas au som met, mais au fond. Monde à l’en vers. 1

Città con tra ria alla città in sa li ta me die va le (come sa ran no in ve ce i gi‐ 
ro ni del Pur ga to rio) ma so prat tut to in ver sio ne della città ce le ste
(Apo ca lis si), il Pa ra di so.

3

Se è chia ro che a que sti luo ghi cor ri spon do no dun que topoi mo ra li e
che la loro forma rin via a si gni fi ca ti al le go ri ci ed anche sim bo li ci, è
anche ovvio che i ri fe ri men ti, ci ta zio ni espli ci te o im pli ci te a mo nu‐ 
men ti o città reali, fa cen ti parte o no della sto ria per so na le di Dante
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pro fu go, sono anch’essi parte di un tes su to fi gu ra le che, per ana lo gia,
co sti tui sce un senso poe ti co e un di scor so pa ral le lo al senso let te ra le.

Molti sono i mo nu men ti espli ci ta men te evo ca ti nella Com me dia, non
solo della città di Fi ren ze - San Gio van ni (Inf. XIX, v. 17), la cer chia
“an ti ca" delle mura (Par. XV, v. 97), il ponte Vec chio (Par. XV, v. 146) -
ma anche dei luo ghi si tua ti nei din tor ni come il pozzo dei gi gan ti di
Mon te rig gio ni (Inf. XXXI, vv. 40-41) o an co ra i mo nu men ti prin ci pa li
di Bo lo gna e Roma : la torre della Ga ri sen da (Inf. XXXI, v. 136) e il
ponte San t'An ge lo (Inf. XVIII, v. 29). Nor ma le dun que che vi siano ci ta‐ 
zio ni di mo nu men ti noti delle città più lon ta ne, stra nie re, forse nem‐ 
me no vi si ta te dal poeta, ma che co sti tui va no senz’altro punti im por‐ 
tan ti nella vi sio ne del suo mondo ter re no per il quale au spi ca va l’im‐ 
pe ro uni ver sa le, dun que este so il più pos si bi le oltre le fron tie re na tu‐ 
ra li e lin gui sti che. Ab bia mo già detto che Pola ed Arles po te va no co‐ 
sti tui re ri fe ri men ti a punti ol tral pe ri spet ti va men te si tua ti a due
estre mi car di na li, sorta di porte di ac ces so a due vie op po ste. Arles in
par ti co la re è una ca pi ta le im por tan tis si ma nel me dioe vo ed è le ci to
chie der si se que sti due ri fe ri men ti alle arche di Pola e al ci mi te ro
degli Aly scamps di Arles (Inf. IX, vv. 112-113) ab bia no altri so vras sen si
in que sto punto dell’opera.

5

Dante e Vir gi lio sono ap pe na en tra ti in Dite gra zie all’in ter ven to di un
mes sag ge ro di vi no che fa aprir loro le porte della città. Solo al lo ra
Dante si ac cor ge della de so la zio ne che regna :

6

Den tro li ’ntram mo sanz’al cu na guer ra;  
e io, ch’avea di ri guar dar disio  
la con di zion che tal for tez za serra,

com’io fui den tro, l’oc chio in tor no invio;  
e veg gio ad ogne man gran de cam pa gna  
piena di duolo e di tor men to rio.

Sì come ad Arli, ove Rodano stagna,  
sì com’a Pola, presso del Carn aro  
ch’Ita lia chiude e suoi ter mini bagna,

fanno i se pul cri tutt’il loco varo,  
così fa ce van quivi d’ogne parte,  
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salvo che ’l modo v’era più amaro;

ché tra gli avel li fiam me erano spar te,  
per le quali eran sì del tutto ac ce si,  
che ferro più non chie de verun’arte.

Tutti li lor co per chi eran so spe si,  
e fuor n’usci van sì duri la men ti,  
che ben pa rean di mi se ri e d’of fe si. 2

Nella terra de so la ta rac chiu sa dalle mura, vi sono solo tombe spar se 3

; per dare un’idea al let to re, Dante evoca al lo ra due ne cro po li in cui i
sar co fa ghi sono alla luce e intra muros, quel le di Pola (oggi scom par‐ 
sa) ed Arles. Benchè si tua te in luo ghi di ver si e di stan ti, que ste città
en tram be “ro ma ne”, sono ac co mu na te da un altro ele men to evo ca to e
cioè sono quasi cir con da te dall’acqua : il mare per Pola, con il golfo
del Car na ro che bagna l’Ita lia, e il Ro da no per Arles, che “sta gna” e
cioè si al lar ga e crea il delta, una zona pa lu do sa (la Ca mar ga). Per le
due città ven go no dun que evo ca ti due ele men ti : la ne cro po li in ter na
e la zona ac qua ti ca che co steg gia le due città. Forse Dante sug ge ri sce
che pro prio perchè cir con da te dall’acqua e da zone pa lu do se, i sar co‐ 
fa ghi sono in su per fi cie? O forse è solo un’ana lo gia vi si va con la pa lu‐ 
de sti gia? Se con ti nuia mo a in ter pre ta re la città di Dite come un con‐ 
tra rio della città ce le ste, come dob bia mo im ma gi na re il rap por to fi‐ 
gu ra le alle città reali evo ca te in modo espli ci to? La zona la gu na re
(Pola) o pa lu do sa (Arles) sem bra no es se re un puro esem pio per dare
un’im ma gi ne al let to re - certo, un let to re ben colto - di un pae sag gio
si mi le 4. L’in di ca zio ne suc ces si va in si ste in fat ti sulla de scri zio ne fi si ca
del luogo: le arche hanno la pre ro ga ti va di fare quel luogo “varo”. I
com men ta to ri danno una prima glos sa: i se pol cri che vi sono spar si
ren do no il luogo “vario”, in ten den do con quel ter mi ne “non piano”, ac‐ 
ci den ta to. Un’altra spie ga zio ne, più rara, in ter pre ta “varo” come
“curvo”, stor to. Se la prima ac ce zio ne sem bra più lo gi ca e fa ci le da vi‐ 
sua liz za re, la se con da in tro du ce un ele men to più oscu ro, in sie me fi si‐ 
co (geo me tri co) e forse sim bo li co, mo ra le. Quan to al modo “più
amaro” (ag get ti vo usato già per in di ca re la “selva”: “Tant’è amara che
poco è più morte”, Inf., I, v7) que sto è dato dalla con di zio ne stes sa
dell’in fer no e dalle fiam me che bru cia no ma anche dal fatto che i se‐ 
pol cri sono aper ti, vuoti, e che da essi esa la no la men ti di do lo re 5.
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All’im ma gi ne piana, oriz zon ta le, della città di Arles in cui il Ro da no
“sta gna”, si op po ne que sta della città di Dite, in sie me mo ven te e cava,
posta su un ba ra tro di fiam me fondo (e altri gi ro ni più pro fon di aspet‐ 
ta no Dante).

Ecco che si pro fi la l’idea di un’in ver sio ne per cui i sar co fa ghi in ve ce di
es se re luo ghi ctonî sotto i quali i morti sono sep pel li ti da la pi di pe‐ 
san tis si me, di ven ta no porte, buchi sot ter ra nei ma aper ti da cui i dan‐ 
na ti pos so no emer ge re, al me no a mezzo busto, in at te sa della pa ru sia,
allorchè, esat ta men te al con tra rio di ciò che avverrà sulla terra - in
cui le tombe sa ran no aper te per farne ri sor ge re i corpi - i sar co fa ghi
di Dite sa ran no in ve ce ri chiu si de fi ni ti va men te ad in di ca re un mo vi‐
men to ormai im pos si bi le verso l’alto, ma una ca du ta de fi ni ti va verso il
basso e cioè verso il cuore dell’in fer no.

8

Dite, città a forma di abis so, è il con tra rio della città ce le ste, in asce sa
; in ve ce, con il suo stato oriz zon ta le (di su per fi cie) sul quale sono
state poste le arche degli Aly scamps, la città sto ri ca e ca pi ta le me die‐ 
va le di Arles, cir con da ta da mura ma si tua ta su una zona piana, è fi gu‐ 
ra in ter me dia (fra l’alto e il basso), sorta di zona neu tra e, pro prio per
la sua forma e la forma delle sue arche (che non sono in ter ra te ma
poste sulla su per fi cie), si pone come mo del lo della città ter re stre
iscrit ta in una to po gra fia as so lu ta men te oriz zon ta le e piana.

9

Il ri fe ri men to non può es se re ca sua le: nel ci mi te ro di Dite, Dante in‐ 
con tra le anime degli ere ti ci e cioè di co lo ro che non hanno cre du to
l’anima im mor ta le, dun que senza possibilità di asce sa o di sce sa, in
una con di zio ne oriz zon ta le e ter re stre. Il per so nag gio cen tra le è uno
dei più im por tan ti della Com me dia, colui che Dante con si de ra come
un eroe, il ghi bel li no Fa ri na ta degli Uber ti, a cui at tri bui sce di aver
sal va to Fi ren ze dalla di stru zio ne, a Mon ta per ti. Mal gra do la sua con‐ 
di zio ne di dan na to, Fa ri na ta gode di un trat ta men to di fa vo re (può
pren de re la pa ro la ed emer ge re dalla tomba) e non ha perso nulla
della sua dignità di eroe in fat ti nella sua tomba giace un’altra gran de
fi gu ra im pe ria le, Fe de ri co II, che tut ta via non emer ge (dun que in po‐ 
si zio ne ad di rit tu ra su bal ter na). Fa ri na ta ha un ruolo net ta men te po li‐
ti co poichè è lui che pre di ce a Dante il suo esi lio.

10

Con clu den do, i luo ghi di Arles e Pola, de cen tra ti geo gra fi ca men te (ri‐ 
spet to a Roma) e si tua ti su due linee idea li di espan sio ne dell’im pe ro
(d’Orien te e d’Oc ci den te) - e Arles in par ti co la re è città im pe ria le
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anche nel Me dioe vo con la sua ne cro po li che nel Me dioe vo si di ce va
nata per ac co glie re i pa la di ni di Car lo ma gno 6 - sono anche luo ghi
pret ta men te ter re ni, oriz zon ta li. In quan to città im pe ria le e ter re na,
ma anche “ester na”, Arles può rap pre sen ta re il luogo con so no alla
pre sen za di Fa ri na ta, “pa la di no” e eroe della Sto ria che tut ta via è ere‐ 
ti co, dun que con fi na to - o scon fi na to - al pe ri me tro in fer na le, ma che
è uno dei gran di per so nag gi po si ti vi della Com me dia.

Al mar gi ne di que sta breve ri fles sio ne su Arles come mo del lo e fi gu ra
della città ter re na, in ter me dia e “neu tra”, nel canto IX della Di vi na
Com me dia, ci tia mo un bel pas sag gio trat to da La vita dei det ta gli di
An to nel la Aned da che ha colto poe ti ca men te il va lo re di quel luogo
let te ra rio :

12

Nel IX canto dell’In fer no, Dante – ca po vol gen do l’ico no gra fia del sar ‐
co fa go vuoto ma pieno di pro mes se di re sur re zio ne – aveva pen sa to
il ci mi te ro in ter mi ni di spa zio emo ti vo: una tre gua, dopo le urla delle
Erin ni e lo sguar do pie tri fi ca to della Me du sa da van ti alla città di Dite,
il re spi ro di un’aper tu ra [...] L’im ma gi ne di que ste bare e di que sti
luo ghi è de scri ta nella vita di San Tro fi mo, che pro ba bil men te Dante
co no sce va : “... I pa ren ti af f da ro no i morti alla cor ren te del Ro da no.
Essi sce se ro fino ad Arles, ma non più avan ti, gra zie al santo ci mi te ro
che Dio ha con sa cra to e che si chia ma Aly scamps”. Le tombe di ven ta ‐
no navi che tro va no il loro porto e pa ga no il giu sto pe dag gio. Chi
“pe sca va” le bare ri squo te va “le droit de mor tel la ge”. È dav ve ro un
pec ca to che i sar co fa gi siano vuoti e nudi, che, come dice la guida,
siano ormai senza va lo re? Non per me [...] Non in fer no ma pa ra di so
(un’ora) in un luogo il cui nome viene da Campi (Elysi Campi). 7
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Fig.1

An thoi ne Borel, Des sin aquarellé (XVII). – Médiathèque d’Arles, Cote :
Ms 745. Si trat ta pro ba bil men te della mi nia tu ra ci ta ta da Jean Re boul.
Il di se gno mo stra come certe zone (Aba zia di Mont ma jour) fos se ro al‐ 
lo ra in va se dall’acqua (vedi Infra, nota 4, sull’espres sio ne “il Ro da no
sta gna”).
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NOTES

1  Franc DU CROS, « Dante : la ville sous- dite », in Poétiques, esthétiques, po‐ 
li ti ques de la ville, sous la di rec tion de Pa scal Ga bel lo ne, Ca hiers de Prévue
2, Université de Mont pel lier, 2006, p. 32.

2  Ine fr no, IX, vv. 106-123.

3  Solo pochi versi prima, ap pa re la Me du sa come guar dia na di Dite : l’im‐ 
ma gi ne delle la pi di e sar co fa ghi spar si non può non far pen sa re alle fi gu re
pie tri fi ca te di cui la Me du sa ha co spar so gli in fe ri.

4  In un in te res san te ar ti co lo sto ri co su que sti versi, del 1982, Jean Re boul
no ta va che la con di zio ne del Ro da no ad Arles nel Me dioe vo non era quel la di
oggi poichè il fiume, che co min cia il suo delta a nord di Arles, non era ca na‐ 
liz za to da dighe ed ap pa ri va dun que ben più lento e pa lu do so come si vede
in una mi nia tu ra del Sei cen to della zona della piana di Arles in cui il Ca stel‐ 
let, la mon ta gna di Cor des e l’aba zia di Mont ma jour for ma va no come delle
isole cir con da te dall’acqua. In par ti co la re, una zona sta gnan te era pre sen te
da van ti ad Arles poichè il fiume: “... al lant but ter con tre les ro chers de l’Hau‐ 
tu re, il fai sait une gran de cour be pour s’infléchir au nord vers l’ouest et ra‐ 
len tis sait en co re son cours […] Il se pro duit entre l’an cien pont de che min
de fer et le Musée Réattu, une zone où les flots tour no ient len te ment, re‐ 
stent par fois im mo bi les, vont même jusqu’à re mon ter le cou rant. Jean RE‐ 
BOUL, «  Dante et les Aly scamps  », Bul le tin des Amis du Vieil Arles, N° 44,
mars 1982, p. 19.

5  Sulla re la zio ne fra la to po gra fia di Dite e l’ere sia, vedi l’ar ti co lo di Anna
CERBO, “Il canto IX dell’In fer no” in Lec tu ra Dan tis 2002-2009, Università
degli Studi di Na po li, 2011, Tomo II, p. 397-414 (e pre ce den ti fonti dello stes‐

(éd. originale 1848), Hachette (reprint),
2013.

Jean REBOUL, «  Dante et les
Alyscamps  », Bulletin des Amis du Vieil
Arles, N° 44, mars 1982, p. 17-20.

Quelques études
sur le chant IX de
la Divine Comédie :

Anna CERBO, “Il canto IX dell’In fer no”
in Lec tu ra Dan tis 2002-2009, Università
degli Studi di Na po li, 2011, Tomo II, p.
397-414.

Luigi PIE TRO BO NO, Il c. IX del l'In fer no,
To ri no 1959 (ma 1957).

Ugo ZAN NO NI, Il canto IX dell’In fer no, F.
Le Mon nier, 1961.
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so), in cui viene fatto un pa ral le lo con Il libro della scala (in par ti co la re sui
“ca stel li di fuoco”). Ma l’ar ti co lo non si sof fer ma sul pas sag gio che ci in te res‐ 
sa né sulle città ci ta te.

6  È noto ai com men ta to ri che Lu do vi co Ario sto ri pren de l’im ma gi ne dan‐ 
te sca, sin te tiz zan do la con la leg gen da della bat ta glia degli “Ali scans”, tra‐ 
man da ta dall’omo ni ma chan son de geste : “De la gran mol ti tu di ne ch’uc ci sa/
fu da ogni parte in que sta ul ti ma guer ra/ (ben che la cosa non fu ugual di vi‐ 
sa;/ ch’assai più andar dei Sa ra cin sot ter ra/ per man di Bra da man te e di
Mar fi sa),/ se ne vede ancor segno in quel la terra;/ che pres so ad Arli, ove il
Ro da no sta gna,/ piena di se pol tu re è la cam pa gna.” (Or lan do fu rio so, XXXIX,
73).

7  An to nel la ANED DA, La vita dei det ta gli. Scom por re qua dri, im ma gi na re
mondi, Roma, Don zel li, 2008, p. 154.
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