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La miscellanea vuole celebrare l'emeritato e il settantesimo 
compleanno di Francesco Zambon, già professore ordinario di 
Filologia romanza e docente di Letteratura italiana 
contemporanea presso l'Università di Trento. 

Hanno partecipato all'omaggio i colleghi e gli allievi trentini, 
gli amici del Circolo Filologico-Linguistico Padovano e molti 
altri autori che hanno conosciuto e stimato Francesco Zambon: 
un nutrito insieme distribuito fra le Università, le Accademie e i 
Collegi di Italia, Austria, Francia, Romania e Spagna. 

I contributi della miscellanea spaziano dalla medievistica al 
contemporaneo rispecchiando gli interessi di ricerca coltivati da 
Zambon nell'arco della sua carriera (allegoria, bestiari, mistica, 
esoterismo, traduzione, Montale, etc.). 

Il titolo è tratto da una lirica del Diario del '71 e del '72 e 
centra i due orizzonti degli studi zamboniani: il filologicamente 
chiaro (la vigile attenzione al testo, alla sua storia, vita e forme, 
e un'impareggiabile trasparenza di stile e contenuti); il richiamo 
di un'obscuritas che è sostanza (eresia catara, esoterismi) e veste 
della poesia (poesia mistica, Simbolismo, Ermetismo) nel suo 
darsi ogni volta misterioso, a tratti equivoco, a chi ne attende e 
ne studia i segni. 
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ROBERTA CAPELLI 

 

PER UNA NUOVA EDIZIONE DEL BESTIARIO  

DI PIERRE DE BEAUVAIS (VERSIONE CORTA) 

 

Preparando la traduzione del Bestiaire di Pierre de Beauvais 

per la raccolta di opere allegorico-zoologiche diretta da France-

sco Zambon per i «Classici della Letteratura Europea» di Bom-

piani,1 mi sono resa conto che riprodurre il testo tale quale 

nell’edizione critica di Guy R. Mermier,2 sarebbe stato di assai 

poca utilità, soprattutto dopo la meticolosa recensione di Clau-

dia Rebuffi,3 che fornisce una campionatura di interventi mi-

gliorativi imprescindibili. Ne è conseguita una completa revi-

sione testuale, sulla scorta delle osservazioni della studiosa e 

sulla base di una nuova collazione dei quattro testimoni mano-

scritti latori dell’opera, confrontata all’occorrenza con i corri-

spondenti capitoli e porzioni comuni alla versione lunga,4 e alla 

versio B-Is del Physiologus latino.5 Queste avvertenze e note 

                                                   
1 R. Capelli (ed.), Pierre de Beauvais, Bestiaire, in F. Zambon (cur.), Be-

stiari tardoantichi e medievali. I testi fondamentali della zoologia sacra cri-

stiana, Bompiani, Milano 2018, pp. 1613-1677 e 2382. 
2 G.R. Mermier (éd.), Le Bestiaire de Pierre de Beauvais (version courte), 

Nizet, Paris 1977. Inoltre: G.R. Mermier (ed.), A Medieval Book of Beasts. 

Pierre de Beauvais’ Bestiary, translated into English, followed by a diplomat-

ic transcription of the Malines (Mechelen) manuscript…, The Edwin Mellen 

Press, Lewiston-Queenston-Lampeter 1992. 
3 C. Rebuffi, Il ‘Bestiaire’ di Pierre de Beauvais. A proposito di una recen-

te edizione, «Medioevo romanzo», V/1 (1978), pp. 34-65. 
4 C. Baker (éd.), Le Bestiaire. Version longue attribuée à Pierre de Beau-

vais, Champion, Paris 2010. 
5 F.J. Carmody (ed.), Physiologus latinus. Versio Y, «University of Cali-

fornia Publications in Classical Philology», 12/7 (1941), pp. 95-134; L. Mori-

ni (cur.), Bestiari medievali, Einaudi, Torino 1996. 
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completano quindi idealmente ed elucidano l’edizione e la tra-

duzione pubblicate in quella sede. 

 

Manoscritti 

 
L  Paris, Bibliothèque nationale de France, Nouvelles acquisi-

tions françaises 13521,6 sec. XIII. 

R  Paris, Bibliothèque nationale de France, français 834, sec. 

XIV. 

Ma  Louvain, Bibliotheek der Godgeleerdheid: è il ms. 

Mechelen 32, metà sec. XV. 

S  Paris, Bibliothèque nationale de France, français 944, sec. 

XV. 

 

 

Osservazioni ecdotiche 

 

I rapporti genealogici tra i testimoni manoscritti stabiliti da 

Mermier sono confermati: L (completo e più corretto, nonostan-

te una certa quantità di errori, apparentemente imputabili al suo 

compilatore) e R (completo, meno affidabile di L, ma in molti 

casi utile a sanarne lacune, lectiones singulares e incertezze 

grammaticali e linguistiche) discendono da un antecedente co-

mune e formano il cosiddetto gruppo a; Ma e S formano, inve-

ce, il cosiddetto gruppo b, distinto dal gruppo a, per quanto Ma 

si accordi a più riprese con L R, contro il seriore e anche struttu-

ralmente incompleto S.  

Applicando con grande libertà il metodo bédieriano, Mer-

mier rigetta le lezioni erronee di L «cherchant toujours à lui 

substituer la leçon du manuscrit le plus proche, soit, dans cet 

ordre, R d’abord, puis Ma et très rarement S».7 

R è, in parecchi casi, più corretto di L, anche se ne condivide 

tutti gli errori significativi che separano questo gruppo dal grup-

                                                   
6 Da correggere l’errata segnatura Nouv. acq. fr. 13251 in G.R. Mermier 

(éd.), Le Bestiaire, p. 26. 
7 G.R. Mermier (éd.), Le Bestiaire, p. 28; inoltre, C. Rebuffi, Il ‘Bestiaire’ 

di Pierre de Beauvais, p. 37. 
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po Ma S. Il copista di R è più curato rispetto a quello di L (a di-

spetto dell’affermazione di Mermier, per il quale «L est 

d’ailleurs très peu fautif»),8 il quale salta spesso du même au 

même, tralascia singoli termini o anche interi pezzi di frase, pre-

senti invece in R. Questo conferma dunque che L e R hanno un 

antecedente comune, ma che R non discende direttamente da L, 

non accogliendone lacune non altrimenti sanabili se non ipotiz-

zando una fonte priva degli errori propri di L. Inoltre, R non ha 

le miniature con le quali si apre ciascun capitolo in L, ma ha un 

sistema di rubriche esplicative (mancanti in L) che ne fanno le 

veci.  

Riporto qui di seguito le integrazioni e correzioni al testo 

edito da Mermier (con l’indicazione in numeri romani del capi-

tolo in cui esse occorrono), sulla base della corrispondente atte-

stazione in R: I. Crisosthonus (L Chrisothonus); C’est il ne laira 

removoir (L ne movoir). II. dont s’ejoïssent li angres (L dont 

ceus si issent li angres). V. s’il vivra (si vivra). VIII. et levera les 

ieulz (L et levera ses ieulz); qui est verais solauz (en verais 

solauz). IX. le vodrent lapider li Juis (L le voldrent lapider Juis). 

XI. les formis qui les grains enportent (L les formius que les 

grains portent); nostre cuer soient plain (L nostre cuer soit 

plain). XII. qui tost va e vient (L qui tot va et vient). XIV. quant 

il les tenoit basses (L quant il estoient basses). XVII. n’est pas 

pris du Deable (L n’est pas pres du Deable). XXIII. ne que li 

oisiaus menjüe (L ne que li oisel menjüe). XXIV. nostre Sires 

Jhesu Criz, vrais pantheres (L nostre Sires vrais pantheres); ce 

covient nos jouvenceles corre (L ce nos covient jouvenceles 

corre). XXV. les englotit toz (L les englotit). XXVI. les oes des 

autres pertriz (L les oes del autre pertriz). XXVIII. les covre de 

sablon [2 volte] (L les covre du sablon). XXXIII. li dragon het 

l’arbre et l’ombre et n’i ose aprochier; il conversent et 

demeurent sor l’arbre pour les agaiz du dragon (L li dragon het 

                                                   
8 G.R. Mermier (éd.), Le Bestiaire, p. 28. 
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l’arbre pour les agaiz du dragon). XXXVIII. sane par sa langue 

sa plaie (L sane par lui sa plaie). 

In un considerevole numero di casi, R condivide con L le 

stesse lezioni erronee e si deve pertanto ricorrere al riscontro di 

Ma (spesso supportato da S): I. et Il monta aprés es sainz Cieus 

(L et monta); et moult plus criement feu (L et moult criement 

plus feu). V. l’enfermetéz de l’ome n’apartient a mort (L 

l’enfermetez n’apartient a mort). VI. et le donna nos en 

remission (L et donna nos en remission). VIII. et brulle li ruil de 

ses ieulz (L et li ruil de ses ieulz); Qui n’est regenerés d’iave (L 

qui n’est rené d’iave); Quant li aigles est en l’aire, en haut (L 

quant li aigles est en haut). X. Si comme vos nous noresistes (L 

si comme vos noresistes). XI. et il n’en n’ont nul (L et n’en ont 

nul); Et tu, crestiens, hons de Dieu (L et tu, crestiens de Dieu). 

XII. c’est l’amorz (L est l’amorz). XIII. Tu, crestiens, hons de 

Dieu (L Tu, crestiens, de Dieu); c’est del Deable (L c’est li 

Deables). XIV. il ne luiroit mie ne la lune (L il n’en luiroit mie 

et la lune); ce est au Regne des Cieus (L ce est au cieus). XVII. 

avoir en toy oevre (L avoir oevre). XVIII. Cestui samblent les 

fiuz (L Cestui samble les fiuz). XXIII. Tout autresi li bon 

homme (L Tout autresi li bon). XXIV. preeche que tes rois (L 

pieca que tes rois); nos touz qui sommes et pres et loinz (L nos 

touz et pres et loinz); odors des fins aromatismenz (L odors des 

aromatismenz). XXV. il s’assemblent en sa gueule (L il 

assemblent en sa gueule); il connoissent bien les agaiz (L il 

connoissent les agaiz). XXVI. et norrist ansi (L et norrist); Cest 

essample ensuit li Deable (L Cest essample ensivent li Deable); 

il prengnent, par la force de Dieu, esperitels elles et esvolent (L 

il prengnent, par la force de lour esperitieu choses et eles 

esvolent); a ses angres (L a lour angres). XXX. en ces pors (L 

en les pors); issirent del homme (L issirent dʼomes). XXXI. Se 

tu, hons (L tu, hons). XXXIII. nule chosse seniestre n’i est (L 

nule chosse destre n’i est); si comme sainz Gabriel li angres dit 

(L si comme sainz Gabriel dit li angres). XXXIV. plains de 

moultes manieres d’aives (L plains de moultes); plains de moult 
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d’adversités (L plains de moultes diversités); engendra Chaim 

en la boe (L engendra Chaim); Ice meismes ore pour nous li 

Apostres, qui dist (L Ice meismes orent li Apostres, qui dist). 

XXXVI. les vives pierres dont li celestieus Iherusalem est 

edefiés (L les vives pierres); en la gloire de sa deitét (L en la 

gloire). XXXVII. au bercil (L au bresil). XXXVIII. repaire 

follement (L repaire). 

Sono rari i casi nei quali si accoglie una lezione di S: V. en 

roiax porpris (L en remis liu; Ma en raus porpris). XII. 

maindront ensamble (L manca; Ma maindrent ensamble). 

Segnalo, infine, le integrazioni e correzioni a L di particolare 

consistenza materiale (cospicue porzioni di testo) o contenutisti-

ca (variazioni semantiche o sintattiche con significative ricadute 

di senso), a supporto delle quali soccorre la concordanza di tutta 

la tradizione manoscritta (R Ma S): XXIV. plus mouvables de 

sapience (L plus mouvables de pacience et de sapience); li sons 

de Luy issans (L li sons fu oiz qui venoit de lui); te beneïs Diex 

pardurablement». Et Salemons, es Cantiques, dit: «L’odors…» 

(L te beneïs: «L’odors…»). XXVII. et il l’enchante par ses 

carnins qu’il isse de sa fosse ou il habite, il met son chief en 

terre et joint l’une oreille en terre et l’autre estoupe de sa queue 

(L il met son chief en terre et joint l’une oreille a l’autre part a 

terre et l’autre estoupe de sa queue) 

 

L non presenta rubriche esplicative all’inizio di ciascun capi-

tolo, bensì — come si è detto sopra, e unico tra i testimoni per-

venutici (giacché in Ma le previste capitali d’inizio capitolo non 

sono state eseguite) — un ciclo completo di miniature colorate 

che svolgono la medesima funzione di transizione da un capito-

lo all’altro; si è condivisa la scelta di Mermier di inserire le ru-

briche presenti in R, in quanto più antico degli altri due codici e 

strettamente imparentato, a livello stemmatico, con L.9 Vanno 

                                                   
9 Cfr. G.R. Mermier (éd.), Le Bestiaire, p. 28 e C. Rebuffi, Il ‘Bestiaire’ di 

Pierre de Beauvais, p. 37. 
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tuttavia segnalati alcuni interventi editoriali che si è ritenuto op-

portuno introdurre per sanare lacune o lezioni difettose di R: 

 

— il capitolo dedicato all’upupa è, in R, erroneamente accorpa-

to a continuazione di quello dedicato alla fenice, motivo per 

cui manca della rubrica introduttiva, che si integra a testo 

sulla scorta di S; 

— a partire dal mancato riconoscimento del capitolo sull’upupa 

in L (e R), la numerazione dei capitoli, costantemente espli-

citata in rubrica dal copista di R in cifre romane, risulta sfa-

sata: si è regolarizzata la numerazione progressiva a partire 

dal cap. X, che viene dunque a essere quello sull’upupa (IXbis 

nell’ediz. Mermier), e fino alla fine, fino cioè al cap. 

XXXVIII sul cane;10 

— la rubrica XXXII, difettosa in R, dove si legge «De la tanrine 

coulor» [c. 46va], e così edita da Mermier,11 viene ora corret-

ta in «De l’aurine coulor», come nell’incipit del capitolo 

stesso in L e R. Diversamente da quanto spiegato in modo 

impreciso e frammentario da Mermier,12 la rubrica più idonea 

sarebbe tuttavia quella di S: «Des diverses couleurs des 

coulons» [c. 31r]; 

— la rubrica XXXV: «Amos, li prophetes», è introdotta da 

Mermier, utilizzando «les trois premiers mots du texte de 

L».13 Si accoglie questa integrazione, condivisa peraltro dalla 

versio B-Is del Physiologus latino. R riporta la rubrica estra-

vagante: «De la nature la chievre sauvage» [c. 47va]; 

— il ms. S termina con il cap. XXXIV sull’elefante e manca, di 

conseguenza, di quelli che in L R Ma sono i successivi capp. 

XXXV-XXXVIII. Inoltre, a partire, dal cap. XXVII su don-

                                                   
10 I capitoli totali sono pertanto 38 e non 37 come erroneamente indicato 

da G.R. Mermier (éd.), Le Bestiaire, p. 27. Ne consegue che anche il ms. S, 

che si conclude con il capitolo sull’elefante, consta di 34 capitoli, e non 33. 
11 G.R. Mermier (éd.), Le Bestiaire, p. 84. 
12 Ivi, p. 136. 
13 Ivi, p. 137. 
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nola e aspide, S presenta delle aggiunte sue proprie di mate-

riali interpolati.14 Altre anomalie nella successione dei capi-

toli proprie di S sono l’assenza del cap. VII sulla nitticora e 

lo slittamento del capitolo sulla volpe dopo quella sulla iena, 

anziché dopo quello sull’ibis. 

 

I puntuali interventi correttivi di Claudia Rebuffi sono stati 

accolti, salvo le eccezioni qui sotto riportate:15 

 

— V, 18, p. 54: non si può escludere del tutto che ciò che a pri-

ma vista sembra una lezione erronea di L R bofoie, non sia in 

realtà una resa grafica anomala di bosdie, con asta della lette-

ra -d- a tagliare orizzontalmente la -s- che può così essere 

confusa con -f-. 

— XX [XXI], 6, p. 54: la lezione additata da Rebuffi come mi-

gliore, oël estre, è congetturale, perché, oltre al vistoso errore 

congiuntivo di L R (celestre), Ma reca oueil y estre, e S estre 

egal. 

— XXI [XXII], 5, p. 39: (c’est) qu’il ont (commencement)] qu’il 

ot. La lezione proposta da Rebuffi, ot sulla base di Ma, è cor-

retta, ma si trova in realtà già in L e R, nella forma out, frain-

tesa con scambio paleografico u/n da Mermier. 

— XXI [XXII], 7, p. 55: tou] touz. Il guasto di L, sanato con R, 

riguarda in verità la mancanza del verbo: (c’est q’il) perira 

(touz en la fin). 

— XXII [XXIII], 12, p. 40: (cil qui… recevront)… il iert] il 

seront. Alla sostituzione della forma verbale operata sulla ba-

se dell’attestazione del gruppo b, preferisco l’integrazione 

ier[en]t per la forma sintetica della 3a pers. plus. del futuro, 

attestata nel cap. [XV] ierent levé. Così anche XXXI 

                                                   
14 Ivi, pp. 139-144 (Appendices). 
15 Claudia Rebuffi riprende la numerazione dei capitoli dell’edizione 

Mermier, per cui riporto tra parentesi quadre il numero del corrispondente 

capitolo nella mia edizione. L’indicazione in cifre arabe rimanda alle righe 

dell’ediz. Mermier, il numero di pagina alla recensione di Rebuffi.  
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[XXXII], 11, p. 40: (se vostre pechié sont noir) il iert blans] 

il seront b.  

— XXIII [XXIV], 21, p. 54: L R non leggono lien bensì lieu. La 

lezione corretta da mettere a testo, che è appunto lien, è dun-

que una congettura, dal momento che Ma reca loijen e S 

main.  

— XXVI [XXVII], 23, p. 55: cil qu’il] cil qui. La lez. esatta è in 

R. 

— XXXIV [XXXV], 7, p. 40: di Cristo è detto che il fu envoiéz 

del saint de son Pere. Tutta la discussione di Rebuffi, sulla 

necessità di emendare in base alla lezione di Ma sain ‘seno’, 

cade, dal momento che il copista di L espunge nel ms., trami-

te puntino sottoscritto, -t finale di saint. 

— XXXV [XXXVI], 20, p. 55: giusta la critica di Rebuffi 

all’arbitrarietà dell’intervento di Mermier sulla lezione accet-

tabile di L Criz est el Pere et el Pere est li Fiuz, non concor-

do tuttavia con la studiosa circa il fatto che tale lezione sia 

propriamente «corretta», dal momento che il versetto del 

Vangelo di Giovanni 14,10 citato in questo passo chiama in 

causa il dogma della consustanzialità del Padre e del Figlio, 

l’Uno esistente nell’Altro, come difatti si legge in Ma (c’est 

Cris qui est el Pere et li Pere) el (Fil).  

 

L’erroneità della lezione di L non è confermata «dal riscontro 

su tutta la tradizione testuale del Bestiaire»16 in due dei casi 

elencati dalla studiosa: 

 

— XI [XII], 8, p. 48: nobril] omblil. R reca nonbril. 

— XVII [XVIII], 8, p. 49: au delices] as d. R reca es d. 

 

Segnalo alcuni ulteriori loci critici. 

 

                                                   
16 C. Rebuffi, Il ‘Bestiaire’ di Pierre de Beauvais, p. 48. 
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▪ Cap. I. Introduzione. I mss. Ma e S nominano i due possibili 

committenti o destinatari del Bestiario: Ma, c. 1r: «[… le 

fist] par le commendement le conte Robiert, enviers cuy 

sierviche ne perist mie, car il est li debonnaires des 

debonnaires, espesce de franchise, confors de gueredon»; S, 

c. 14r: «[…le fist] par le commandement de l’evesque 

Phelippe, ouquel siervise ne perist mye car il est espece des 

debonnaires de franchise et confors de guer[e]don».17 

▪ Cap. II. Antilope. Tutti i mss. fraintendono il luogo cespu-

glioso in cui si dice vada ad impigliarsi con le corna 

l’antilope: L R hanno henenchine, Ma herethichine, S salta 

il passo. Il termine ha causato problemi anche nella tradi-

zione del Physiologus latino, ma si è scelto qui di integrare 

la lezione vulgata dalla versio B-Is (herecine ‘erica’), ver-

sione alla quale attinge abbondantemente Pierre de Beau-

vais.18 

▪ Cap. XII. Sirena. La citazione dal Libro di Isaia con cui si 

apre il capitolo sulla sirena appare incompleta in L R, rispet-

to a quella vulgata dalla versio B-Is: «Syrena et demonia 

stabunt in Babilonia, et herinatius et honocentaurus 

habitabunt in domibus eorum», della quale rimane traccia 

nel gruppo b del nostro Bestiario (Ma S). Come nota Mori-

ni: «La lezione corretta sarebbe saltabunt ‘danzeranno’. An-

che in questo caso la variante del ms. ha un proseguimento 

in volgare: cfr. Pierre de Beauvais, red. breve, cap. XI».19 In 

realtà, la variante è propria dei soli mss. Ma (maindrent) e S 

(maindront), di contro a L R (habiteron[t]).20 

                                                   
17 Per l’identificazione, a tutt’oggi accettata, dei due personaggi con Ro-

bert II de Dreux, morto nel 1218, e con Philippe de Dreux, vescovo di Beau-

vais, morto nel 1217, utile ai fini della datazione del Bestiario stesso, si veda 

G.R. Mermier (éd.), Le Bestiaire, pp. 17-21. 
18 Cfr. F. McCulloch, Medieval Latin and French Bestiaries, The Univer-

sity of North Carolina Press, Chapel Hill 1962, p. 28 e L. Morini (cur.), Bes-

tiari medievali, pp. 8-9 e 14-15. 
19 L. Morini (cur.), Bestiari medievali, n. 28, p. 98. 
20 Su questo versetto biblico e sul fatto che le sirene vi siano menzionate 
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▪ Cap. XIX. Idra: «quant li ydres voit le cocodrille sour la 

rive de l’eve dormant, il va et s’i loie de bruec, qu’il puisse 

legierement coler par ses *[j]eues». Caso di diffrazione (L 

qu’il puisse legierement corre par ces eues, R qui puisse 

legierement corre par ses eues, Ma qu’il puisse ligierement 

coler par ses yeux S qu’il puist legerement couler par ses 

yaues) commentato e risolto per congettura da Rebuffi. 21  

▪ Cap. XX. Capra. Il termine dorcon (gr. ὁ δόρξ, -κός, in real-

tà ‘capriolo’, ‘gazzella’) si conserva in Ma, mentre è frainte-

so, forse per banalizzazione a séguito di scioglimento di ab-

breviazione, da L R dragon, e da S dracon. 

▪ Cap. XXIV. Pantera. Il binomio pricheus et vains ‘torpido e 

svuotato’ — di larga fortuna nella letteratura medievale, so-

prattutto allegorica e fabliolistica — è spia in Ma di una lec-

tio difficilior diffratta nella tradizione manoscritta e varia-

mente fraintesa o banalizzata dagli altri testimoni (L hu 

pertuis et vains; R eu percas et vains; S foibles et vains). La 

prima attestazione dell’aggettivo è nel Bestiario di Philippe 

de Thaon, v. 853 pereceus/precïus, nella sezione sulla for-

mica.22 

▪ Cap. XXV. Balena. Appare inspiegabile la scelta di Mermier 

(e poco chiara la proposta di emendamento di Rebuffi) di 

mettere a testo la lez. la covie(s) – frutto peraltro di una sua 

                                                                                                         
nella Vetus latina e nella traduzione greca dei Settanta, ma non nella Vulgata 

di san Girolamo, si veda L. Mancini, Sirene del deserto. Animali mitici al cro-

cevia delle culture, «I Quaderni del Ramo d’Oro online», num. speciale 

(2012) su Per un atlante antropologico della mitologia greca e romana, pp. 

151-176 [consultabile alla pagina: http://www.qro.unisi.it/frontend/node/124]. 
21 C. Rebuffi, Il ‘Bestiaire’ di Pierre de Beauvais, p. 44. 
22 Cfr. L. Morini (éd.), Philippe de Thaon, Bestiaire, Champion, Paris 

2018, e E. Walberg (éd.), Le Bestiaire de Philippe de Thaün, Möller-Welter, 

Lund-Paris 1900. Inoltre: Dictionnaire de l’ancienne langue française et de 

tous ses dialectes du IXe au XVe siècle [abbr. GD] e Complément [abbr. GDC], 

par F.E. Godefroy, consultabile on-line sul sito: http://www.lexilogos. 

com/francais_dictionnaire_ancien.htm, s.v. pereços; Trésor de la Langue 

Française informatisé [abbr. TLFi], consultabile online sul sito: http://www. 

atilf.fr/tlfi, s.v. paresseux. 
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lettura parzialmente errata,23 dato che sia L, sia R riportano 

la lez. lacoine(s) –, nonostante la convincente congettura 

avanzata da Florence McCulloch,24 per cui la variante cor-

rotta – per facile scambio paleografico i,j/l e n/u – *lacovie 

(così filtrata nella tradizione manoscritta della versione lun-

ga del Bestiario)25 adombrerebbe un originario, non compre-

so, appellativo del mostro marino Jasconius, menzionato 

nella Navigatio sancti Brendani, il cui esito volgare li 

jacoines è attestato nella versione anglo-normanna 

dell’opera del ms. London, British Library, Cotton 

Vespasian B.X (I), v. 837.26 Si integra anche la glossa espli-

cativa apposta dal copista di S accanto alla rubrica introdut-

tiva di capitolo, c. 26v: «D’une beste appellé la coivi[sic!], ou 

Balainne». 

▪ Cap. XXV. Balena: «Ceste beste [est lee et] eslieve son dos 

sur les ondes de la mer amont». La soluzione qui proposta 

per un passo non chiaro in tutti i manoscritti (a chiarire il 

quale non aiuta la spiegazione fornitane da Rebuffi 1978, p. 

52 e p. 55) si fonda su una congettura avanzata a partire da 

una lezione evidentemente fraintesa sia da L, c. 27rb: 

«Ceste beste est liie eslive…», sia da R, c. 45ra: «Ceste 

beste est lue et eslieve…», assente in Ma e S, e rigettata in 

apparato da Mermier.27 Data la frequenza di binomi aggetti-

vali nella descrizione degli animali (in questo Bestiario e in 

                                                   
23 G.R. Mermier (éd.), Le Bestiaire, p. 113; C. Rebuffi, Il ‘Bestiaire’ di 

Pierre de Beauvais, pp. 52-53. 
24 F. McCulloch, Pierre de Beauvais’ Lacovie, «Modern Language Notes», 

71/2 (Feb. 1956), pp. 100-101. 
25 Cfr. il manoscritto di base di Ch. Cahier, A. Martin (edd.), Le ‘Physio-

logus’ ou Bestiaire, «Mélanges d’archéologie, d’histoire et de littérature», III 

(1853), pp. 203-288, e poi di C. Baker (éd.), Le Bestiaire: Paris, Arsenal 3516, 

c. 208ra. 
26 Cfr. R. Bartoli, F. Cigni (éd.), Benedeit, Le Voyage de Saint Brendan, 

Pratiche, Parma 1994, e, sull’Aspidochelone/Jasconius, F. Iannello, Jasconius 

rivelato: studio comparativo del simbolismo religioso dell’isola-balena nella 

‘Navigatio sancti Brendani’, Edizioni dell’Orso, Alessandria 2013. 
27 G.R. Mermier (éd.), Le Bestiaire, p. 113. 
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generale), la variante erronea liie (con il conforto 

dell’altrettanto incomprensibile forma di R lue) si potrebbe 

forse interpretare come una primitiva forma lee ‘laida’, 

femm. di laid,28 con scambio paleografico e/i (senza punti-

no), e concrezione della congiunzione (sopravvissuta in R), 

da cui la stringa: *lee e[t] eslive. La seconda parte del pe-

riodo è perturbata sintatticamente in L R S, mentre dà senso 

la lezione di Ma: «eslieve son dos sur les ondes de la mer 

amont», che ritroviamo peraltro molto simile nella tradizio-

ne del Bestiaires d’amours di Richart de Fournival: «elle 

tient son dos sor l’aigue».29 

▪ Cap. XXVII. Donnola. A parte la lacuna evidente di L, che 

salta, come spesso gli accade, interi spezzoni di frase (rein-

tegrabili di norma, come in questo caso, sulla base 

dell’attestazione concorde degli altri tre manoscritti o, co-

munque, del vicino R), si preferisce, in quanto difficilior, la 

lezione di Ma carnins < CARMEN
30 ‘sortilegio, incantesimo’, 

anziché chanes[?] di R, e charmes di S. 

▪ Cap. XXXII. Sul colore oro. Mermier, spiega che moleste, 

termine usato in L e R (molete), con la variante molote in 

Ma (mentre S «testimonia una lezione isolata e divergen-

te»),31 per indicare il materiale del mantello donato dal pro-

feta Elia al suo discepolo Eliseo, sarebbe un ‘tipo di ca-

pra’.32 In realtà, molete/melote è un tessuto grezzo di lana o, 

più specificamente, un mantello di pelo di cammello o mon-

                                                   
28 Cfr. The Anglo-Norman Dictionary [abbr. AND], s.v.; consultabile on-

line sul sito The Anglo-Norman On-Line Hub: http://www.anglo-norman.net/ 
29 Cfr. C. Segre (éd.), Li Bestiaires d’Amours di maistre Richart de Forni-

val e Li Response du Bestiaire, Riccardo Ricciardi Editore, Milano-Napoli 

1957, p. 98. 
30 In Französisches Etymologisches Wörterbuch: eine Darstellung des 

galloromanischen Sprachschatzes [abbr. FEW], von W. Von Wartburg, II-1, 

379a; consultabile on-line sul sito: https://apps.atilf.fr/lecteurFEW/ 
31 C. Rebuffi, Il ‘Bestiaire’ di Pierre de Beauvais, p. 64, n. 104. 
32 G.R. Mermier (éd.), Le Bestiaire, Glossaire, s.v. 
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tone.33 Il passo del Bestiario sarà dunque da intendersi come 

facente riferimento a un mantello detto melote, fatto di un 

tessuto di pelo di capra. 

▪ Cap. XXXII. Sul colore oro: «Qui est cil qui vient de Edom, 

ce est del monde, [et] de Bosra, tainz ses vestemenz [de 

porpre rouge], ce est de sanc?». Questo passo è frainteso da 

tutti i manoscritti. La soluzione proposta è frutto di una rico-

struzione congetturale che ibrida, sulla scorta del corrispon-

dente versetto biblico, la lezione di L (e R): «Qui est cil qui 

vient de Edom, ce est del [R du] monde, tainz ces vestemenz 

[R les vestemens] de Bosra, ce est [R c’est] de sanc», con 

quella di S: «Qui est cist qui vient vestu de porpre rouge». 

▪ Cap. XXXV. Amos. Si mette a testo la lezione di Ma 

mourier ‘gelso’, di contro a L moierte e R moierce (capitolo 

assente in S); il riferimento al gelso, qui slegato dal conte-

sto, si spiega a partire dal cap. XXVIII. De psycomora, della 

versio Y del Physiologus latino, nel quale si dice che Amos è 

un capraio, come Cristo è ‘pastore di uomini’.34 

▪ Cap. XXXVI. Diamante: «Il seus est sanz mortalité [cil] en 

quel la pierre est trouvee». Congettura sulla lezione di L e 

Ma (L: «sanz moralité[sic!], el quel la pierre…»; Ma: «sans 

mortalité en quel piere…»; inoltre, R: «sans mortalité ou 

quel la pierre…»; capitolo assente in S). 

▪ Cap. XXXVI. Diamante. Il versetto giovanneo presente a 

Pierre de Beauvais verte sulla spinosa questione della con-

sustanzialità tra il Padre e il Figlio, e risulta variamente cor-

rotto nei nostri testimoni. G.R. Mermier (éd.), Le Bestiaire, 

p. 88, r. 20: «c’est Criz est el Pere et li Fiulz», sembra accet-

tare la lezione di R: «c’est Cris est el Pere et le Fiux», il 

quale però scorcia, banalizzando, un passo in origine vero-

similmente più lungo, come si ricava dalla lezione in L: 

«c’est Criz est el Pere et el Pere est li Fiulz», inaccettabile 

                                                   
33 GD, s.v. 
34 Cfr. F. Carmody (ed.), Physiologus latinus, pp. 123-124; e F. McCul-

loch, Medieval Latin, pp. 80-81. 
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perché le due proposizioni esprimono lo stesso concetto, 

cioè, che Cristo/Figlio sta nel Padre, ma non viceversa. Veri-

ficata e corretta la trascrizione in apparato,35 la lezione mi-

gliore e da mettere a testo è quella di Ma: «c’est Cris qui est 

el Pere et li Pere el Fil». 

▪ Cap. XXXVI. Diamante: «Ce qu’el[e n’]art par jor sene-

fie…» (L Ce que l’art par ior senefie; R Ce quel air par 

iour senefie; Ma manca il passo; S manca il capitolo). Con-

gettura a senso, dal momento che, all’inizio del capitolo, si 

dice che il diamante non brilla di giorno, perché oscurato dai 

raggi del sole: «Ele luit par nuit et ne mie par jor». 

▪ Cap. XXXVIII: Cane. Benché accettabile la lezione messa a 

testo da Mermier, sulla base della forma vorant attestata in 

Ma (fraintesa da Rebuffi che legge voiant),36 la lezione er-

ronea trasmessa da L R devant fa supporre un’abbreviazione 

caduta o mal interpretata per dev(or)ant. 

 

 

Criteri di edizione 

 

Sul testo antico-francese, così come edito da Mermier, sono 

intervenuta sistematicamente per correggere i numerosi errori di 

lettura e di stampa, oltre che per modernizzare e regolarizzare la 

divisione delle parole, l’uso delle lettere maiuscole e minuscole, 

degli accenti, dei segni diacritici e della punteggiatura.37 In cor-

sivo, tra parentesi quadre, sono indicate le integrazioni; in corsi-

vo, tra parentesi uncinate, sono indicate le espunzioni. I simboli 

#...# delimitano un passo che, pur presente in L (e magari anche 

in R), non figura né nel gruppo b, né nella versione lunga del 

Bestiario e nemmeno nel Physiologus latino, facendo pertanto 

                                                   
35 G.R. Mermier (éd.), Le Bestiaire, p. 125. 
36 C. Rebuffi, Il ‘Bestiaire’ di Pierre de Beauvais, p. 52. 
37 Cfr. F. Vieillard, O. Guyotjeannin (coord.), Conseils pour l’édition des 

textes médievaux, 3 voll., Comité des travaux historiques et scientifiques – 

École nationale des chartes, Paris 2001-2002. 
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propendere per la sua natura di ampliamento proprio del gruppo 

a o di un suo rappresentante.38 

Il testo di base resta quello restituito da Mermier secondo 

l’autorità di L, che egli corregge e integra solo nei casi nei quali 

«le manuscrit L nous a paru déficient»,39 benché parecchi inter-

venti si rivelino, in realtà, non coerenti con il dichiarato princi-

pio di conservatività.40 L’opzione conservativa implica il rispet-

to della veste grafica del testimone, del quale ho mantenuto le 

fluttuazioni grafiche (si hanno perciò diverse grafie di una stessa 

parola: ad es., Cris/Crit/Criz ‘Cristo’, foie/foiee/foiz ‘volta’, 

lions/lyons ‘leone’, ele/elle ‘ella/essa’, ecc.) e morfologiche. In 

proposito, il copista di L esibisce una certa disinvoltura nelle 

terminazioni casuali, sicché si incontrano non di rado gruppi 

nominali ibridi (ad esempio, nel cap. XXX: «li anciens Deable 

ne pot souffrir» e, poco oltre: «li haut monz sont les apostres et 

li prophete»), a testimonianza di una fase di trasmissione (o di 

un esemplare di copia) precedente, in cui la declinazione doveva 

essere rispettata: tali anomalie (peraltro frequenti nei testi pic-

cardi della stessa epoca) non sono state regolarizzate. Allo stes-

so modo, ho conservato o reintrodotto quei casi che rispecchia-

no fenomeni tipici del dialetto piccardo dell’autore: le forme 

dell’articolo femm. sing. li (li pantere), e del (del hyene; del 

tortre); il pronome pers. atono femm. le (l’unicorne le voit, rife-

rito a une meschine virge); la conservazione di -s al caso retto 

femm. sing. (la mers; [Jhesu Criz] vrais pantheres).41 

Elenco gli interventi editoriali apportati al testo, allo scopo di 

facilitarne la lettura: 

 

                                                   
38 Cfr. C. Rebuffi, Il ‘Bestiaire’ di Pierre de Beauvais, p. 47. 
39 G.R. Mermier (éd.), Le Bestiaire, p. 28. 
40 Cfr. C. Rebuffi, Il ‘Bestiaire’ di Pierre de Beauvais, pp. 54-55. 
41 Cfr. C. Th. Gossen, Grammaire de l’ancien picard, Klincksieck, Paris 

1970, par. 63; A. Dees et al., Atlas des formes linguistiques des textes littérai-

res de l’ancien français, Niemeyer, Tübingen 1987, p. 222. 
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— introduzione della grafia <ç> al posto di <c> nella rappresen-

tazione dei casi di affricazione;  

— normalizzazione dei casi di ci/ce/ce- per si/se/se- (congz. ipo-

tetica ‘se’ [ce > se], agg. poss. [ces > ses], pron. rifl. 

[c’esloingnent > s’esloingnent], ecc.);  

— normalizzazione delle forme fuilz, fuiz per fiulz, fiuz; 

— scioglimento dell’abbreviazione ih’u come Jhesu (anziché 

Jehsu, soluzione preferita da Mermier); e ml’t > moult, sulla 

base delle occorrenze non abbreviate; 

— resa di qui > qu’i ~ qu’il nei casi di forma ridotta i del pron. 

pers. sogg. di 3a pers. sing. il;  

— accentazione acuta di e tonica in sillaba finale di parola ter-

minante per -e o -es/-et/-ez (chaitiveté/chaitivetét, 

pechié/pechiés/pechiéz, ecc.), nei monosillabi in -es/-ez con 

possibili omografi (nés ‘navi’/nes [ne + les], oés ‘pro, bene-

ficio’/oes ‘uova’ (plur.), soés ‘soave’/soes ‘sue’, ma mes < 

MAGIS, pres ‘presso, vicino’, tres ‘molto’). Non si accentano 

mai: a (vb./prep.), la (art./avv.), ou (congz./avv.) e non si 

usano né l’accento grave, né l’accento circonflesso; 

— il segno di dieresi serve per distinguere gli omografi o i quasi 

omografi: ad es., oïr ‘udire’/oir ‘erede’, païs ‘paese’/pais 

‘pace’, traïrons (fut. di traïr)/trairons (fut. di traire), aüner 

‘ammassare’/auner ‘misurare’, ecc.; 

— le citazioni bibliche all’interno della trattazione vengono se-

gnalate tra caporali solo quando coincidono con un discorso 

diretto (del tipo: li Prophetes dit…). Il rinvio puntuale alla 

fonte scritturale citata è introdotto, tra parentesi quadre, nel 

corrispondente passo della traduzione italiana; 

— i titoli di opere citate all’interno del testo antico-francese (ad 

es., libri del Vecchio e Nuovo Testamento) sono indicati in 

corsivo (ad es., Canticques); le derivazioni dal latino e dal 

greco sono indicate in maiuscoletto (ad es., MONOCHEROS, 

DORCON, STILIO, ecc.). 


