
MARCO BONl 

LE NOTE MARGINAL1 DELL'. ASPREMONT )) 
DI CHANTILLY 

11 manoscritto della Chanson d1As9reniont conservato (col n. 470 
t703]) nel Musée Condé di Chantilly, scritto iii Italia alla fine del 
sec. XIII, ci offre, come & noto, un testo italianizzato della chanson 
chiaramente apparentato, como ho mostrato in altri miei studi ', con 
quello che ci 6 dato dai due Asprenzont della Biblioteca Marciana di 
Venezia (mss. IV e V I  del fondo francese), e strettamente affine, in 
particolare, a quello del ms. IV (il notissimo Vq, che contiene, dopo 
1'Aspremont. la redazioiie assonanzata-rimata franco-italiana della 
Chanson de Roland). Questo manoscritto presenta, nel margine infe- 
riore della maggior parte delle carte, numerose note in italiano, ri- 
salenti verisimilmente alla fine del sec: ~ I I I  o al principio del sec. XIV, 
che indicaiio sommariamente il contenuto delle lasse comprese in ogni 
pagina. Mi propongo in questa comunicazione di studiare ampiameute 
tali interessanti note, adempieiido la promessa fatta nel mio primo 
studio sulllAspreircont di Chantilly ', nel quale potei dedicare alle note 
soltanto un rapido cenno. 

Le note marginali dell'rlspremont di Chantilly sono di due mani 
diverse, e risalgono evidentemente a due diverse epoche. Le prime 
ad essere redatte furoiio quelle che sono scritte in un minutissimo 
carattere corsivo, proprio sull'orlo inferiore delle pagine, il piii iii 

1. Cfr. i miei studi Un rnanmcritto poco noto della aCha?rron d'Asprem&o : 
il codico 470 (703) del M u d e  Condd di Chantilly, nel vol. mRor-niai. S o l t t i  offeíii a 
F?aaccsco Piccolo, Napali, 1962. pp. 128 e segg. ; N o f e  su1 testo del manoscritti mar- 
c i ~ n i  dclla ~Chanson d'Aspremontr, nelle axemorie dell'Accadeniia delle Scienze 
Uell'Istituto di Bolognaa. Classe di scicnze morali, s. V, vol. X, l%2, pp. 59 e segg. ; 
11 rPro logo~ inedilo del l 'aArQ~emnla del m n n o r c ~ t t o  di Chantilly, iti mCanviviurni, 
XXX, 1962, pp. 588 e segg. ; L'zAsprori%onleo qriaftrocenteico in ottave, riel vol. Stsdi 
iqi onore di Cnrlo Pellegrilii, Torino, 1963. pp. 43 e segg. 

2. Un manoscritlo poco noto della rChnlzron d'Arpremonti, cit. sopra, pp. 126 
e segg. 
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basso possibile, tanto chc parccchie volte, iii seguito ad una leggera 
rifilatura del codice, forse risalente al sec. xvnI (epoca in cui il ma- 
noscritto venne provvisto della rilegatu~a che anche oggi lo pro- 
tegge), una parte di esse P scomparsa o 6 stata notevolmente mutilata. 
Si tratta prohabilmente -come peiisava anche il Duca d'Aumale 
nella sua descrizione del manoscritto, inserita nella sua splendida 
opera dedicata all'illustrazione dei tesori del Musée Coiidé - di 
aistruzionin per il niiniatore o l'illustratore, che avrebbe dovuto ese- 
guire, nel largo margine inferiore, una serie di miniature o di disegni 
illustrativi a semplici tratti di penna, simili a quelli che adornano 
parecchi altri codici, e in particolare - per rimanere nell'ambito della 
tradizione manoscritta della nostra chanson - affini a quelli clie pos- 
siamo ammirare iiel manoscritto Lansdowne 782, di cui il nostro col- 
lega André de Mandach ha messo in rilievo l'importanza. 

Che si tratti di ~istruzioniu o coiisigli rivolti al miniatore sembra 
risultare chiaramente aiiche da1 fatto che tali note si iniziano costan- 
temente con la formula qui fa o fa  qtci, o (raramente) con una formula 
analoga : 

c. 1 i .  e qui fa Agolante a consiglo per fare Almontc re et chavalere 
c. 8 r. e qui fa ancora so consiglo e como Balante dixe parole al consiglo 
c. 6 v. e qui fa como lo re K[arlo] da la letera a uno abade clie la lega 
c. 6 v. fa qui Karlo com'cllo vol biitare un coltello da tala al mesaser 

Balante 
c. 15 r. fa qui un trepelleto de cliavaleri 

Spesso l'esteiisore delle note ha posto una sola nota in ogni pagina, 
ritenendo opportuno clie il miniatore disegnasse una sola ampia scena, 

3. Duc d'Auiuale e t  L. Delisle. Clio+itilly. Le Cnbif ie t  des Iiurcr ~i ia i l t iscr i ls ,  t. 11. 
Paris. 19M). PP. 35 e segg. 

4. Seguo, nelle citariani, i critcri in uso nclle edizioni diplo>iiatico-iiilerprelative : 
conservo quindi la.grafia, iua divido le parole, sciolgo le abbreviarioni (tenendo pre- 
 ent ti, conie ovvio, i punti in cui Le parole e i iiessi abbreviati sono stati scrini 
per intero), intraduco apoitrofi ed aeeenti. e mi  attengo all'iiao inoderno per cib 
che riguarda la maiuscolc e le miiiuscole. Metto fra parentesi quadre le lettere ag- 
giunte (uelle oiuissioni e nel caso d i  nomi propri indicati con le semplici iniziali). 
Indico con puntini le ¡acune chc non sono rigscito a colmare. Xendo con el  (in 
corsivo) la  nota tiranlana 7. 

5. Talora, in luogo d i  gui fa. 6i Iia senipliccincnte fa: 
C. 20 r. fa la mogle d'hgolaute, e fa che Naiuio ct Ballaiite Puo a sedere n' pP 

so, e com'ella guarda a Naiino e dagle uno snello de naseuse. 
Altre volte ii fa 6 suttiiiteso, sprcialniente quando una nota viene collegata n 

un'altra posta nella stessa pagina o neUa pagina precedente : 
c. 20 v. e qiii como Naiiiio se'ri va e Balante l'acoiiip;igiia, r riieiiasciie Yaimo 

lo blancho chavala chc Balante manda a K[arla]. 
c .  39 v .  e qui como Karlo i savravenr adosso e no'l toclta desarmado. 
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per illustrare le vicende ivi raccoutate ; ma non di rado le note sono 
due, corrispondenti a due diverse scene, che il miniatore avrebbe 
dovuto raffigurare una nella meta sinistra, l'altra nella meta destra 
del margine inferiore : 

c. 13 v. (a sin.) fa cqui Ciraldo e Ila mogle a sedere a consiglo 
(a destra) fa cqui Ciraldo a consiglo con so consiglo de baruni 

c. 14 v. (a sin.) fa cqui una grande sente de chavaleri a tripello con una 
eusegna de ciraldo d'Aufrata 
(a destra) e qui fa una altra $ente e '1 re Karlo com'ello ese de Roma. 

E talora l'amanueuse giunge a suggerire addirittura l'esecuzione 
d i  t r e  scene in una sola pa;gina : 

c. 1 v. (a sin.) [...] Karlo a tola con gli bartini e como la  spia gli vene nansi 
(centro) e qui fa Agolante a consiglo per fare Almoute re et  chavalere 
(destra) qui fa com'ello lo fa chavalere 

c. 27 v. (sin.) fa cqui una schera de chavaleri 
(centro) e qui un'altra 
(destra) e qui un'altra 

e in un  caso perfino d i  quattro sceue : 

c. 23 r. (sin.) faue cqui un'altra 
(centro sin.) e t  qui un'altra 
(centro d.) e qui fa tende e pavaglioni e com' igli albergano 
(destra) e qui un'altra scera de chavaleri 

L e  altre note, evidentemente d'un'altra mano, scritte in rosso, a 
caratteri assai grandi (alineno il doppio di quelli in cui 2 vergato il 
testo della ohonson), in una scrittura assai accurata e calligrafica, 
vennero compilate successivamente, quando venne messo da parte i1 
proposito di ornare il codice di d ixgn i  illustrativi, per riempire in 
qualche modo i larghi spazi vuoti, e per fornire ai lettori qualche 
informazione su1 contenuto delle pagine del manoscritto. L'amanuenso 
che le redasse spesso si  limito a ricopiare, fedelmente o con qualche 
leggerissima variante, talora quasi esclusivamente linguistica, la nota 
che trovava nell'orlo inferiore delle pagine, ripetendone anche la ca- 
ratteristica formula iniziale : 

A '  B 
c. 1 v. e qui fa Agolaute a consi- Fa qui Agolaut a conseglio per fare 

glo per fare Almonte re e t  Helmont chavalere 
chavalere 

G. C f r . a d e s . . e e . 3 ~ . , 4 r . , 5 r . , 5 ~ . , 6 r . , G v . , 7 r . , e c c .  
7. Indico con A le note piii antiche (in carattere corsivo assai minltto), e con B le 

note piii recenti. 
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e aui fa com'ello lo fa cha- E qui f a  como ello lo fa chavalcre 
valere 

c. 15 r. fa aui un tre~clleto de cha- Fa qui un gran tripello de chavaleri 
valeri 

c. 26 v. fa qui como cristiani se'n Fa qui como cristian se'n tornano 
torñaiio 

c. 28 v. fa qui lo stendardo e dui ri Fa qui lo stendard con diii ri qi'l 
che'l guarda con grande guarrlanc con gran $ente 
$elite 

Non  poclie volte pero, nello prime ventun carte l 'amanuense sem- 
b ra  voler dare  espressamente alle sue note il carattere di sommario 
o di  riassunto, sostituendo il fa q z ~ i  o qlci fa iniziale con u n  como : 

A B 
c. 3 r. e qui fa ancora so consiglo Como Agolant 6 a consiglio con Bal- 

e como Balante dixc parole lant per mandarlo iti Franca 
al consiglo 

c. 4 v. e fa Karlo chon tuti gli Como K[arlo] se lava le mane con 
bariin coi che se lava le mane la baronia per andar a tavola 
per andare a tola 

c. 11 v. e qui fa lo re d'ongaria con Como lo re d90ngaria 6 con gran yente 
esso una grande vente de de cliavaleri chi vcne in l'alturio 
chavaleri chc'n venc en l'ai- de K[arlo] 
turio de K[arlo] 

c. 13 v. fa coui Ciraldo e lla m o ~ l c  Chomo Girardo e la muplerc 6n a 
A ,  - 

a sedere a ccmsiglo coasiglio 
c. 18 v. e qui fa Agolante che do- Chomo Agolante demanda Naymo de 

nianda de novellc novellc 

L'intenzione d i  fare 'un sommario del contenuto di ogni pagina 
t raspare  anche d a  certi  ritocchi introdotti da1 copista, miranti  a pre- 
cisare, risalendo direttamente a l  testo della chanso?~, qualche parti- 
colare, o a introdurre nnmi di personaggi, che l'estensore delle avver- 
tenze per il miniatore aveva omesso : 

c. 9 v. c qiii fa Agolante con tuto Chomo Agolant 6 a consiglio e chomo 
so cousiglo e fa uno re che Salatiel c Triamides arenga 
arcngi 

c. 12 v. fa cqui una chaxa e dentro Chomo Rollaudo] 6 in preson a Mon- 
iiij ho vj omini per tera tuti lion con i compagnon e como i i n  
ruti de bastuni e iiij vuveni tiitti riiti gli porteri c m  gran ba- 
che se'n vadano fora chon s t o ~  e como i se'n van con gli 
hastuni en mano baston in mane 

c. 18 v. fa .cqtii quigli chavaleri lo Chomo Gorante meua Naimo davante 
hlancho e '1 negro com'egli Agolanle 
vano enseme denanci ad 
Agolante 

8. In seguito il copista rinunei.3 a intradurre ritocelli di questo tipo, avendo 
forse irovato piU comodo ricaleare pigraruente le formule del su0 modello. 
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Altri mutamenti sono dovuti al desiderio di abbreviare : 

c. 20 r. fa la mogle d'Agolante e fa Chomo Naimo e Ballante $no denauci 
che Naimo et Ballante &no a la raina chi domanda Naimo de 
a sedere a p& so e com'ella novelle 
guarda Naimo e dagle uno 
anello de tiascuse 

o di raccogliere in una sola nota il contenuto d i  due o pih note : 

c. 41 v. (sin.) fa cqui Hel[inonte] 
moi-to e fa K[arlo], R[olan- 
dino], Naimo, Usero che 
guardano 
(destra) e qui fa uno olivo 
e so i sia Hel[moute] morto 
coverto del scu so 

c. 56 1.. (sin.) fa qui una schera de 
chavaleri 
(centro) e qui fa dui clie se 
combate, un saraxin e t  un 
cristiau, c'l cristiano ancida 
lo saraxino (destra) e qui 
un'altra volta ... 

c. 67 r. (sin.) [...]qiii como Ciraldo 
entra iu lo pavaglone con 
molti [...] 
(destra) fa qui un pavaglone 
e Icarlo con molta ?ente in 
consiglo 

E qui fa Hel[mont] morto soto un 
olivo cuverto del scu so, e faglie 
Karlo, Ro[lando] e Naimo e t  Ucero 
chi '1 guardano 

E qui fa una schera dc chavaleri e 
fa dui chi se abata inseme, un cri- 
stiau a uno saraxin 

E qui fa como Cirard vene a X[arlo] 
e como l'entra dentro da1 pavaglio- 
ne con gran corte 

Queste due serie di note marginali offrono alcuni elementi impor- 
-tanti per la storia del codice. Esse ci dicono, innanzi tutto, che il 
nostro manoscritto avrebbe dovuto essere adorno d i  disegni, come 
I'Aspreilzont del ms. Lansdowne 782, come la Gesta Francar della 
Biblioteca Marciana (ms. fr .  XIII), e altri preziosi codici, e, foriien- 
doci il soggetto di tali disegni, permettono utili considerazioni sui 
-procedimenti illustrativi in uso nello scviptwium da cui dovette uscire 
il codice ; ci mostrano iiioltre clie il codice dovette essere caro ai suoi 
possessori e suscitare interesse, se si senti il bisogno di far  ritra- 
scrivere e ritoccare le note compilate per il miniatore per renderle pid 
leggibili e farne una guida alla lettura e alla cousultazione del poema. 
D'altro canto, lo studio della lingua iii cui esse sono redatte pub 
.darci qualche iiidizio - ed questo appunto il  loro precipuo interes- 
.se - circa la provenienza del codice e circa i suoi pih antichi possessori: 

9. Notu ntutilata dalla rifilaturn del codice 
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infatti la prima serie di note - quella destinata al miniatore - verine 
probabilmente redatta nello stesso scriptorium in cui il codice fu tra- 
scritto, e la seconda venne forse compilata, un poco piii tardi, a cura 
o per ordine dei possessori del volume. 

L a  localizzazione linguistica delle note & tutt'altro cbe agevole, 
a causa soprattutto dei limiti del testo : si tratta quasi sempre, come 
si 6 visto, di brevi o brevissime frasi, che offrono un ristretto numero 
di vocaboli e di costrutti, e spesso non ci presentano alcuna docu- 
mentazione su fenomeni caratteristici di primaria importanza 'Y Inol- 
tre gli estensori delle note dovettero essere persone di una certa cultu- 
ra,  che avevano familiariti con vari testi : cosa che va notata soprat- 
tutto per le note pifi antiche, se esse risalgono, come sembra, allo 
scriptorilim in cui fu trascritto il codice, perché 8 noto che l'amauuen- 
se che copio il nostro llspremont (il quale aila fine del codice ci iivela 
il suo nome, Johannes Jacobi) trascrisse anclie, come ha riaffermato 
recentemente Clovis Brunel ", anche il laz~jre provenzale, il Flori- 
mont, la PriBre Theophilus e altre poesie religiose francesi. Né & da 
trascurare il fatto che anche in queste note, benche siano, in fondo, 
una scrittura di modeste pretese, pur sempre si rivela la tendenza 
a una lingua composita, interregionale, al di sopra del uvolgaren par- 
lato, che & propria di tutti gli ambienti letterari e, piii o meno, di 
tutte le officine librarie del tempo. 

Comunque, 2 possibile giungere a qualche risultato, distiiiguendo, 
come 6 ovvio, le due serie di note, dovute, come si & dctto, a due mani 
diverse. 

Per quanto riguarda le note pih antiche, siamo subito orientati 
verso l'area veneta (iudicata come probabile, del resto, anche dalla 
natura del testo) dalla presenza di un certo numero di fenomeni pro- 
pri, nel loro insieme, della koin6 veneta : come l'uso della affricata 
in luogo della palatale sorda o sonora del toscano (picola, certi, fapno; 
e, d'altro canto, $ente, mesacer, fuce, m n n p )  ; l'affricata invece della 
dentaie intervocalica (chace); la conservazione del nesso -bl- (hlnn- 
clzo) ; la presenza della forma se per la 3." persona singolare del verbo 

10. Basti dire che dei verbi abbiamo 6010 la teraa persona (singalare e plurale) 
de1 presente indicativo e coagiuntivo, ?infinito e il participio passata (piu qualche 
forma di imperativo), e clie Ic forme dei pronomi sono acarsissime (dei pronomi per. 
oonali mancano del tuteo quelle di prima e seconda persona; manca il relativo il quole, 
ecc.). Maneano parole attestanti l'esita del nesso -tr- itasc. rnodre, padre, piclrn, eec.) ; 
manca ogni ecempio dcl plur. dei sostaiitivi che in latino uscivano in -as. -alir (tipo 
volunlos, - a f i s ) .  ecc. 

11. Cfr. C. Brunel, rec. sll'edizione del Jal'pe curata da1 Breuer, in aRomanian, 
LIV. 1928, pp. 623 e segg., e introduzione alla sua edizione del Joupe, 1, Paris, 1813 
(S. A. T. F.), p. XXVII. 
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essere ; e il frequentissiino uso della 3." persona singolare dei verbi 
in luogo della 3." plurale (ind. guarda, alberga, porta fape, dixe; 
cong. serva, ancida, bandischa, sia, ecc.) 12. 

Entro l'area veneta, possiamo cominciare ad escludere senz'altro 
Venezia, perché nel veiieziaiio, come noto 13,  6 assai rara la meta- 
fonesi, che P invece abbondantissima nel iiostro testo, anzi quasi co- 
stante : baruni, bastu,ni, tronrbadtt.ri, rnulii; e, per la e, tri, r i ,  quigli, 
igli, ecc. Ci porta loritano da Veriezia, per tacer d'altri fenomeni, 

an'che l'asseiiza, costante iielle nostre note, della dittongazione di e' 

e di tonici latini in sillaba libera : abbiamo sempre vene in luogo di 
viene),  schera, p2, dredo, ertsenze, ecc. ; vole, fora, bono, ecc. 

Dobbiamo pure scartare altrettanto sicuramente Verona, perché, 
se la metafonesi e la mancaiiza di dittongazione sono proprie aiiche 
del veronese, noii troviamo assolutamente iielle nostre note altri feno- 
meni caratteristici di tale zona ; del tutto assente, ad es., 6 1'-o nelle 
desinenze verbali (noii si trovano terze persone singolari del tipo 
faso, descovro, diso, ecc., o iiifiniti del tipo avero, volero, cognosero, 
ecc., ma abbiamo seuipre ode, dixe, ese, abate, ancide, sovravene, ecc., 
e cosi butare, combatere, sedere, awere, presentare, ecc.) ; mancano 
i metaplasmi iii direzione di -o, frequentissimi nel veronese (ove tro- 
viamo criatoro, beno, bestianw, niento, ecc.) ; manca l'esito veronese 
antico -11 > -ei (non conseio, meraveia, ma consiglo, merauigle, ecc.). 
Non compare, inoltre, il normale esito veronese -1li > -gi (non abbia- 
rno quigi, igi, cavagi, ma sempre quigli, igli ,  cauagli, ecc.) ; né si tro- 
vano esempi di participi in -ao (del tipo dao, stao, ordenao, ecc.) : il 
participio dei verbi iii -are esce costantemente in -ado (armado, aten- 
dado, irado, ondadi, trainadi, ecc.) '". 

Mancano pure, d'altra parte, i fenomeni caratteristici del friulano, 
come ou da o (es. bolmo, houmo, protrz'e, ecc.) e ei da e e (es. greiwe, 

c .  

12. Non mancano. perd, qua e 13. anclie le 3.8 persone p1,uali : olbergono, ano. 
fornano. fauelono, losano, desendano, ecc. 

13. Cfr. &l. Corti, Ln iingun del rLafiidario estenre. (Con *,no prenierrs sulle 
fonti). ~Aiehivio Glottalogico Italianoa. XLV, 1960, pp. 110 e segg. Sulle caratteristichc 
dell'antieo veueziano v. sapraltutto : E. Bertaiiza-V. Lazsarini, Il dfaletto ueneziotio 
tino alla <norte di Dante Alighice. Notizie e documenti, Venezia, 1891. Cfr. anehe 
G.  Bertoui, Itaiio diolcttole, cil., pp. 110 e segg. 

14. Sulle caralterisliclie del veronese, cfr. P. Ilivn, Storla dell'ontico dialetto di 
Iferono secondo i test! <n vers<, negli ~ A t t i  e memorie dell'Accademia d'ligricultura. 
Seieuze e Lettcre d i  Veroiiao, s. VI, v. 111, 1963, ?p. 305 e segg.. v. IV. 1934, pp. G B  
e segg. ; G. Bertoni, Ilalin dialctlolc, cit., pp. 118 e segg. ; M. Corti, ErniUano e veneL0 
nello trodizione marboscritto del ~Fiors  di vtrti&a, rStiidi di  filologia italiana., XVIII, 
1gM). pp. 48 e segg. 
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plcino, ecc.), o I'abbondante caduta delle vocali finali, anche dopo 
una dentale ". 

Siamo quindi portati, a mio avviso, a volgerci verso la zona cen- 
trale o centro-occidentale del Veneto (Padova, Vicenza, Marca Trevi- 
giana, Polesine). 

Perb, tutto sommato, forse non conviene peiisare a Padova, anche 
se il padovano arcaico presentava la metafonesi e una scarsa dittonga- 
zione ; manca iiifatti nelle nostre note il fenomeno, ben radicato nel 
padovano, anzi, secondo la Corti '" avente iii Padova il suo epicentro, 
della riduzione di -1li a -gi (abbiamo sempre, come si 6 visto, quigLi, 
cavagli, ecc.), e manca la riduzione, pure saldamente documentata a 
Padova, di -1j- a -gi- (abbiamo cio6 batagla, merauiple, ecc., non bu- 
tagie, maravegie, ecc.). Non troviamo il passaggio, principalmente 
padovano, di au in al (troviamo infatti ancida, non alcida) ; non vi 6 
nessuna caduta di dentale intervocalica, fenomeno tanto frequente a 
Padova (a Padova si ha lao, sonaori, cantaori, ecc., e il participio pas- 
sato della prima coniugazione esce in -a o in -d ; le nostre note ci danno 
invece sempre lado, trombaduri, ecc., e participi in -ado: armado, ira- 
do, atendado, ecc.). S a r e k  invece in armonia coi1 le caratteristiche 
.del padovano la situazione delle vocali finali, giacché, come P noto, la 
vocale finale rade a Padova assai raramente (solo dopo una nasale, e 
qualche volta dopo una liquida) 17. 

Piu probabile sembrerebbe invece, in complesso, cbe l'autore fosse 
della Marca Trevigiana. A Treviso, infatti, .? be11 attestata, come 6 
noto, la metafoiiesi, mentre la dittongazionc, se 2 presente piuttosto 
largamente in testi popolari, non compare in testi letterari, come la 
Canzone di Azaliver ''. D'altra parte, per la zona trevisana non si pre- 
senta in modo perentorio la difficolta della mancanza, nelle nostre note, 
della riduzione di -1li a -gi e di -1j- a -gi-, perché tali riduzioni sono a 

15. Su1 friulanu cfr. soprnttutto : V. Joppi, Tesli isediti friz~lnni dci secoli XIV 
al X I X ,  ~Arcliivio Glottologico Ltalianoa, IV, 1878, pp. 185 e segg. ; 6.  1. Ascoli, 
Annotaíiarii ai .Terti fiiulonia. ivi, pp. 342 e scgg.; G. Vidossi, L'elemento veneto e 
friulono +%el Laudar40 xidinera, aB0llettino dclla Societa Filalogica Priulanaa, XI, 
1935, pp. 89 c segg.  ; X. Corti. Ln iisgua del ~ L u p i d a ~ i o  estense., cit., pp. 116 e segg. 

16. M. Corti, Lo lliigita del oLaPidario estenrel. cit., p. 11%. 
17. Sul padovano v. principalmente R.  Wendfiner, Die pnduolzlsche Munda?-t be3 

Ruzants, Breslau, 1889; V. Crescini, Docunienti padovoni del  Periodo Carrorese, 
iAtti dell'Istit<ito Veneto di Scienze, Le1tet.e e Artio, LXVI, 1906-1907. pp. 611 e 
segg. ; Il Copi~le t terc  rnorcia~o della cancelleno corrorere, a cura di E. Pastorcllo, 
Venezia, 1915; G. Ineiclien, D4c padz&a+iische Mqzdort oin E>idc des 14. Johrll!FdQl-t 
.auf Grwd dier Erbario Corroresc. aZeitcclirift filr romanisrhe Philologiea, LXXIII, 
1961, pp. 39 e segg. ; M. Corti, Elniliano e veneto nclla trodirio?ic morwrcritta del ~ F i o r e  
di virtlin cit.. PP. 48 e segg. 

18. Sulla Cartrone d'Auliver, clr. soprattutto il saggto di G. B. Pellegrini, Ln 
.cawone di Aiiliuer, ostudi mediolatini e volgarin, V, 1967, pp. 95 e segg. 
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Treviso fenomeiii di importazione padovana '5 sono piuttosto rari 
nei testi pifi antichi del Treceiito, specialmente in testi noii popolari 
o di qualche aspirazioiie letteraria. Del resto, poiché tali riduzioni non 
compaiono nel belluiiese ", si potrebbe anche formulare l'ipotesi che 
le iiostre note siano state scritte da un copista di ori,gine bellunese, 
o in una zona finitima influenzata da1 bellunese. Occorre notare, pero, 
che le nostre note si allontanano da1 trevisaiio per quanto riguarda il 
trattamento delle vocali atone finali, clie nel trevisano cadono assai 
abbondantemeiite, meiitre nelle note sono quasi sempre conservate, e 
cadono soltanto, qualche volta (tutt'altro che costaiitemente), dopo 
nasale (barun, saraxin, ben, ten, ecc.) e rarissimamente dopo liquida 
(mesacer, trar, chaval) '' con una situazione che ci riporterebbe piut- 
tosto al padovano oppure al polesano, iiel quale e pure molto ridotta 
la caduta delle vocali atone finali 23. 

Data questa situazione ci si potrebbe aiiche porre l'ipotesi di una 
origine emiliana, ad esempio ferrarese, o bolognese, che sarebbe assai 
suggestiva (si pensi clie aiiche il maiioscritto P3 delllAspren%ont [Pa- 
ns, Bibliotheque Nationale, fr. 1598 ; del sec. xrv]'& stato scritto da 
un Johannes de Bononia, come appare dall'explicit). 11 bolognese antico 
presenta, come 6 noto, una frequentissima metafonesi, l'assenza della 
dittongazione di e ed o toniche, e ;una limitada caduta delle atone fina- 
li =& : caratteristiche clie compaiono costantemente iielle nostre note. 
Anche la risoluzione palatale di -1j- e di -ilj-, normale nelle nostre 
note (naogle, batagla, pavaglone ; consiglo, meravigle, ecc.) trova un 
preciso riscontro nel bolognese dei secoli XIII-XIV, come prova, fra 

19. Clr. M. Corti, L a  lltigua del oLopida~io ertenieo, cit., p .  112. Su1 trevissna, 
oltre a questo lavoro della Coiti, s i  v. C. Salvioni, E g l o g ~  postorale e soncttl i n  din- 
lelto bellunesc ruslico del rsc. XVI,  ~Archivio Glottalogico Italianoa. XVI,  1902-1906. 
PP. 69 e segg., 246 e segg. ; G. B.  Pellegrini, Franco-veneco e venelo antico,  filol lo gis 
ramanian, 111, 1956. pp. 1% e segg., e Lo canzone di Auliuer, cit. 

20. Cfr. M. Corti, Lo linguo del aLabidn~$g estenrei, cit., pp. 112 e 8egg. (e la 
bibliografia ivi citata). 

21. Manca la voeale iinale andie in parecelii noiiii propri (Rolandin, Sobrin, Sala- 
mon, Agolant, ecc.). benché non costanternente (accanto ad Agolant pi8 spesso si  ha 
la forma Agolante, e Rolondin compare un paio di volte aeeanto a Rolalido) ; ma per 
i nomi proD~i le forme senía 1s vocale finale sono verisimilmenle dovute a uti'in- 
fluenza deiitesto dclla chanson. 

22. Cfr. G. Bertoni, Italia dialellnle, cit., p.  116 ; M. Corti. Eti~ilio.no c =aneto *lelln 
t rad iz iae  monosc?-itt~ del rFicre di uirlihn, cit. p. 52. 

23. Cfr. Bertoni, Itolin dioletlals, cit., p .  115. 
24. Cfr. A. Guudenzi, I ruoni, le forme e le parole dell'odlerno diolctto dello 

cittd di Bolcg+ia, Torino, 1889; M .  Corti, E~tijliano e veneto nella trodirione nzpno- 
scritta dcl ~ F i o r c  di vir thi .  cit., pp. 34 e segg., e bibliografia ivi citsta ; Vita di Son 
Pctronno, con un'Appcndtce dZ terli inea t i  dei secoli XIII e XIV,  a cura di M. Corti. 
Bologua, 1962 (uScelta di curiositt lelteraire ineditc o rareo della Cammissione per 
i testi di liugua, disp. CCLX), pp. xLvI e scgg. 
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l'altro, il treceiitesco codice bolognese del Fiore di Virtu (Biblioteca 
Comunale de Siena, 1, IV, 7) studiato recentemente dalla Corti a> e 
altrettanto si pud dire dell'esito -gli da -1li Al bolognese possono 
riportarsi altri fenomeni genericamente setteptrionali '". Rimangono 
tuttavia dei dubbi, sia per l'assenza dalle nostre note di fenomeni ca- 
ratteristici del bolognese za ,  sia per la presenza, d'altro canto di feno- 
meni che sembrano, come si 2 visto, riportarci all'area veneta, come 
la forma sd per 2 (che, pero, compare una sola volta, mentre altrove 
troviamo una volta 2  e una volta h e )  e la grande abbondanza 
di terze persone singolari dei verbi in luogo delle terze plurali '". 
Per il ferrarese si potrebbe ripetere press'a poco lo stesso discorso. 
Colle caratteristiche del ferrarese si accordano la presenza della meta- 
fonesi, la maucanza di dittongazioue, e molti aspetti del cousouanti- 
smo; ma non mancaiio discordanze, giacché non P di tipo ferrarese 
l'esito palatale di -ilj- (costante nelle nostre note : consiglo, meravi- 
gle, ecc.) - il ferrarese, come 2 risaputo, ha qui l'esito -i- (wltsio, 
maravia, ecc.) - 3 0 ;  e lo stesso 8 da dire dell'esito palatale di -1j- (bata- 
gla, ecc.), a cui pure nel ferrarese fa riscontro -i- (bataia, ecc.). Si 
potrebbero spiegare queste deviazioni con la solita tendenza al supe- 
ramento dei municipalismi c al repudio dei dialettismi troppo crudi, 
cioe co l'aspirazione a una koine, sempre viva negli ambienti letterari ; 
nla resterebbe pur sempre, come per l'ipotesi di un'origine bologiiese, 

25. M. Corti, E~niliano e i~enato ,&ella tradiziono manoscritla &1 aFiore di vir thi ,  
cit., p. 39. Tale codice ha  perb sempre -e- da -I- chc precede -1j- (cmtseglio. mero. 
vaglio, ecc.). Potrebbe dnre qualchc cunfurto all'ipotesi di iin'arigine bolognese 
del noctro Asprem3nt auche la voce pauoglone. be" docuinentata, conic 6 noto, a 
Balogia : ma essa & attestata anche in altre zone dell'aren eniiliano-roniagnola- 

26. Nel codice balogriese del Fiore di vatU -1li si mantiene o passa a -gli (coui6li. 
eec.) : v. Corti, Elniliano e vencto nello trodlzioiie manoscfifla del m o r e  di virthn, 
cit.. p. 39. 

21. Come, 85 es.. I'aftiicaln in I U O ~ U  drlla palatale sorda o sonora del tosca~ilio 
(Gerti. PiGoln; fenfe, mera$o, ecc.), e la  sonorizzazione della dentale sarda inter- 
vocalica (lado, derormado, &minadi, rn~egodi ,  dredo, ecc.). 

28. Non abbianio, ad es., rtpu. ma ienipre ria (einque volte) ; né compare la  fi 
nelle inrriie del verbo avere che solitamente la presentano nei testi bolognesi (p. e. 
4s v. abano). Cfr. Corti, Emilinno 6 veneto nello tradizione nionorcfitto del cFiorc 
d i  uirtho, cit., pp. 34 e 53; Vito di San Pctronio. cit., p. ~xr. 

29. Tale fenomeno noti C esclusivo dell'area veneta, giacche riearre, come C nota, 
iii vari dialetti italiani (si trova anclie, s d  es., in testi emiliario-romagnoli - e, t ia  
I'altro. ricorre nei Pnrlnmintia et spirlolc d i  Guido Faha, riella Regola dai S c ~ v i  
drllo Verginz bo lo~nese  del 12RI; v. X. Monaci, Crestolnaria ttolinna del Qr4mi secoii, 
nuova ed. per cura di F. Arese, Roma, 1955, p. 651, e psísi  ivi segnati-, nonehé in 
testi lombardi, marchigiani, ecc.), ma ncl Veneto ricorre con particolare insistcnza, 
cod che pub esiere quasi considerato una sua peculiarith (v. Bertoni, Italia dialettale, 
cit., pp. 121 c segg.). 

30. Cfr. 6. Contini, U?$ nwaoscrltto ferrolese quattrocentesco di scrittxre po$olo- 
ragginnti, ~Archivutn romanicumn, XXII, 1938, pp. 312 e 318; M. Corti, Enliliano e 
uetietc nelln t~adieione manoscritlo del @ore di uirti<., cit., p. 40. 
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il problema della spiegazione della presenza di quegli elemeilti che 
sembrerebbero piuttosto riferibili all'area veneta ". 

Restano, como si vede, dei dubbi in ogni direzione ; né il problema 
appare di facile soluzione, stando agli elementi d'indagine di cui ora 
disponiamo. Pu6 darsi che qualche altro lume ci possa venire dall'esa- 
me, che mi propongo di fare, delle note del manoscritto B del Jaufre 
(scritto, come 6 noto, da110 stesso copista), le quali sono in scrittura 
corsiva, e potrebbero risalire allo stesso swiptorium da cui usci il 
nostro Aspremont, o addirittura allo stesso amanuense ". 

Questo per le note pih antiche. Resta il problema delle note pih 
recenti, in carattere pifi grande, scritte quaiido si abbandon6 I'idea di 
adornare il codice di disegtii. Naturalmente per queste note il problema 
appare ancor pih complesso, in quanto bisogna tener conto soprattutto 
delle differenze che esse presentano rispetto alle note pi5 antiche. 
Solo le innovazioni introdotte da1 xcondo copista (iiinovazioni che so 
no, come ho detto, di dne specie : semplici variazioni linguistiche, o 
aggiunte e mutamenti rilevanti iiel testo delle note) possono infatti 
fornirci dati utili alla localizzazione della xconda serie di note ; i pas- 
si in cui il secondo copista si 6 limitato a trascrivere il testo delle note 
del suo predecessore non possono costituire un fondamento sicuro per 
la nostra ricerca. 

Tuttavia, nonostante la complessit~ dell'indagine, per queste note 
pih recetiti si pu6 con maggior probabiliti di coglier nel segno avan- 
zare I'ipotesi di un'origine ferrarese. Un indizio che sombra abbastaii- 
za sicuro 2 la presenza, in una modificazione introdotta in una nota ", 
della voce meravia, tipicaineiite ferrarese "". Pub essere riferita all'am- 
biente ferrarese (ancorché non sia fenomeno esclusivamente ferrarese) 
la presetiza, iii altre modificazioiii introdotte da1 copista, dell'esito -i- 
per -lj-, attestata da gaiardi (sostituito a ban di A, c. 33  v.) da pa~aiou 
e pavaione (sostituiti in due punti c. 15 r. e c. 16 v. a pauaglone di 

31. Yei' spiegare tale ii>eseolatiza di  eleinenti emiliaoi e veneti si potrebbe anclie. 
naturalmente, pensare nd un copista veneto trasferitosi in  zona erniliana: cosa tutlo 
attro che impossibile ( e  per Ferrara oarebbe abbastanza ylausibile l'ipotesi di "ii 

amanuense polesano trasferitosi nel centro della signoria estense). 
32. V. I'ediziane del Jaupe curata da. C. Brunel, 1, Paria. 1943, p. xxlr. 
33. La nota piii antica (c. 69 v.) dicc: *Fa qui una batagla grande e falla comii- 

iiale e fa che Rolando e iii altri vuole far d ' a r m e . ~  La nota pih recente ha invece, 
con leggeri ritocclii : al% qui i~iia grnri hstaglia e fala coiiiiiii3le e fa  Ro[laudol 
e tri altri far meravia d'nrrne.~ 

34. V. G.  Contini, U?< ~nnliorcritto fcrrarere qriottrocr?iterco d i  rcriltzirs popola- 
rerrianti, cit., p. ill ; DI. Corli, Eriziliawo e velicto +%ello trodirioite m~norcrilla del 
cFiori di uirthn, cit., pp. 40 e segg. Ln vote ~rmrauin c l'esito I l j  > i mancano a 
%lodetia e a Rologrici (cfr. Corti, 00. clt. ,  e Irihliagraiia ivi citata). 



A) 35, da taia (sostituito a lagla di A, c. 64 v.), da meiore (c. 59 r.) 36. 
Si accordano con i tratti linguistici del ferrarese anche altri fenomeni : 
il maiiteiiimento della metafoncsi, pur con qualche variante rispetto 
ad A 3 7 ,  e l'oscuramento della -o- davanti a labiale (cfr. sumiglente, 
c. 32 r.), anche se il fenomeno 6 generica.meiite emiliano, e trova ri- 
scontro pure nella zona trevisano-bellunese s a .  

Qualche perplessita potrebbe suscitare la soppressione tutt'altro 
che rara dell'atona finale, che appare assai pih frequente che nelle note 
pi6 antiche, e va oltre i limiti entro cui resta di solito circoscritta in testi 
ferraresi (cfr. i frequentissimi ~uirmin  e crislian, singolare e plurale ; 
baron, che ricorre parecchie volte ; pavaion o pauaglion, di cui si tro- 
vano pure vari esempi ; e inoltre baston, hoslel, stendard, andar, Outar 
che compaiorio una sola volta). Ma questo fenomeno non ci impone di  
uscirc dall'area del ferrarese : esso & infatti riportabile, a mio avviso, a 
un vezzo dell'ainanuense che ver& le nostre note. L'amanuense co- 
nosceva bene il testo della chanson, tanto che si compiacque, come si 
6 visto, di sostituire precise informazioni, ricavate direttamente da1 
testo, a espressioni generiche delle aiitiche rristruzioni~ per il minia- 
tore, sufficienti per il miniatore, ina insufficienti per chi volvesse avere 
un'idea del contenuto della pagiria ; e questa sua conoscenza della chan- 
son lo portb auche a restaurare, al posto della forma italianizzata dci 
nomi propri, usata di frequente dall'autorc delle aislruzionin per il mi- 
iiiatore, almeno per i nomi pi3. correnti (Agolante, Almonte, Balante, 
ecc.), la forma fraiicese o franco-italiana usata nel testo della chanson 
(Agolant, Helmoat, Balant, Cirard, ecc.), e lo indusse ad inserire 
nclle sue note parole ed espressioiii fraiicesi, conie per lo hen fait al 

35. Altrove, tuttavia, le note piit recenti, tenendosi vicino alle piii ariticlie, Iianno 
$ounglion (cc. 22 r., 24 v., 42 r., 48 v., 40 v., 54 v., 57 v.,  58 r., 65 r . )  oppure @va- 
61fO»e (cc. 47 v., 48 r., 67 r.]. 

36. Qui, perd, non possihile il confronto tra la lezione delle note pid rcceuti 
c quclla delle note pid unliclie : ililelli I'ullima parte della nata pih antica e stata 
tagliata via dalla rifilatura dclla caria. 

37. Notcvole C saprattutto I'uso di d i  per dai (c. 27 v. nE qiii fa  l'oste di saraxip.u 
[:A : ae qui f a  I'asteu] ; e. 63 r. qui fa un'altra bataglia che sia scoiifita qilella 
di sararinn [A : i e  qui un'altra e q«a densnci fa sconfiti i saraxinix] : tale forina 
& frequenticsima nei testi ferraresi (cfr. 6. Coutini, Un ~nnnorcrillo ferraresc quot&u. 
ci.niesco, cit., p. 312 ; 6.  Bcrroni -E. P .  Vicini, 11 cnrtcllo di Fenarn oi ternpi dl 
Niccol6 111, eilocurnenti e studi pubblicati per cura delln R. Deputazione d i  storia 
patria per la Provincic d i  Komaguna, 111, lSo<J, pp. 17, 56, 76, 106, 108, ecc. ; G. Bertaiii, 
Guarilio da i em?fa  fro letternti e cortigio%i n Fer,orn, Geneve, 1921, pp. 104, 180, e e ~ . ) ,  
anclie se non esclusivnmente frrrarese (cfr., ad. es., per il baloguese, Trauzzi, 11 
uolgare eloqliio di Bolopa ai ientpi di Dante, vDaeumenti e studi puhblicsti per 
cura della R. Ueputazione di storia patria per la Provincie d i  Roniagnaa, IV, 1022, 
p. 14G; NIigliorini - Folena, Tcsti +&on toscani <le1 Tracefilo, Madeiin, 1-52. p. 1 7  ; 
Vitn di San Pekonio, a cura d i  M. Corti, cit., pp. 5. 6, 13. eee.). 

35. Cfr. Corti. La linglia del «Lapidnno erienrao, cit., p. 116. 



posto di per lo so ben fare (c. 60 v.), e veant sa baronia (c. 5 r . ' ;  in 
una aggiuiita). E: facile quiudi pensare che anche le altre voci prive 
dell'atona finale (baron, suraxin, cristian, hostel, stendard, ecc.) non 
siauo iii gran parte che dei ricalchi del testo della chanson, ben pre- 
sente nella memoria dell'amanuense, e spesso probabilmeiite aiiche 
da lui riletto, sia pure rapidamente, prima di trascrivere agni nota, 
per controllarne l'esattezza e introdurvi i ritocchi che gli sembravano 
opportuiii. 

Se possiamo formulare con qualche buona prohabilita l'ipotesi che 
le note pih recenti siano state scritte a Ferrara, possiamo, di coiise- 
guenza, pensare aiiche che il nostro codice sia stato conservato per 
qualclie tempo a Ferrara o nella zona circostante. Sorge spontanea 
allora la domaiida : fu  il nostro codice tra quelli che costituivano la 
biblioteca della corte estense? Sappiamo che uno dei vari 'Asprenwnt 
posseduti dagli Estensi, e precisamente que110 «in membranisn re- 
gistrato nel catalogo redatto nel 1488 al tempo di Ercole 1, pubblicato 
da Pio Rajiia aveva, secondo i dati dell'inventario, 70 carte. L'As- 
pre~nont di Chantilly ha 68 carte: la differenza P soltanto di due 
carte. Siamo quindi tentati a domandarci : P possibile pensare a un 
errore di iiumerazione di coloro che stesero l'inventario del 1488, fa- 
cilitato da1 fatto che le carte del codice non erario numerate? ". 

L'ipotesi rnolto allettante. Se  fosse possihile rispondere afferiua- 
tivamente, il codice di Chantilly ci apparirebbe ancor pid venerando, 
e acquisterehbe aiicor maggiore rilievo nella stona delle leggende 
d'Aspramonte in Italia, anche per la presenza in esso di una particolare 
redazione del prologo, dato anche dai dne Marciani, dedicato ai prepa- 
rativi e alle prime vicende della spedizione di Agolant in Italia. Nella 
versione del prologo del codice di Chantilly P dato singolare sviluppo 
alle vicende dell'assedio di Risa, l'impresa con la quale vennero ricol- 
legate, come P noto, le leggendarie origini degli Estensi, secondo quella 
tradizione che doveva esser celebrata nella seconda meta del Quattro- 
cento da Matteo Maria Boiardo e quindi da Ludovico Ariosto : e la pre- 
senza iii Ferrara, nella biblioteca di corte, di questa narrazione, in cui 
si fa esplicita .menzione del duca Rambaud, di sua moglie e dei suoi 
figli, potrebbe aver contribuito in qualche modo al sorgere della leg- 
genda estense. 

39. P .  Rajria, Ricordi di  c ~ d i c l  porsedl'ti dogli Estensi nel sec. XV, nRomaniai, 
11, 1873, pp. 52 e 5: ; cfr. anche C. Bertoni, La Dibllotccn estense e lo ci<ll?&?o farra 
rere ai tepnpi del duco Ercole 1 (3471-1505), Torino, 1903, pp. 24, 77, 226. 

40. 11 nostro codice non presentíl. infntti, alcuna traccia di una nunicraziotie autica. 




