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Il Libro de Alexandre e le sue fonti
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7-14 Segnali e prodigi alla nascita B, 20-52; G, X, 343-48 (con riferimento alla morte) per st. 9-10; 
dettagli probabilmente da glosse per il particolare delle nascite 
multiple, da Plutarco.

15-18 Prima educazione B, 53-73; G, I, 39-41 per il riferimento a Ercole.
19-20 Assasinio di Nectanabo B, 73-83; G, I, 46-47 per st. 19.
21-37 Il dominio persiano G, I, 37-58; G, I, 72-75 per st. 31 (solo in P); J2, 19 per il 

dettaglio del tributo in st. 22
Alessandro e Aristotele

38-47 Il lamento di Alessandro Ispirato a G, I, 74-81
48-85 Regimiento di Aristotele G, I, 82-183; secondo Michael anche B, 1004-50
86-88 Reazione di Alessandro G, I, 184-202

89-107 Vestiario cavalleresco B, 249-388/713-757. Allusione originale a “dona Fortuna”
108-119 Bucefalo B, 84-143 con dettagli da altri passaggi del poema e da J2, 14 

(per 111a)-15 (per 114a)
120-128 L’investitura Vaga analogia con B, 144-248 e 345-410
129-141 Contro Nicolao J2, 17
142-159 Alessandro sfida Dario J2, 19 e 29. Michael segnala a partire da 145 dettagli originali, in 

particolare per il colore degli occhi di Ales.
160-168 Rivolta dell’Armenia J2, 20
169-195 Ribellione di Pausania e morte di Filippo J2,  20.  Ma secondo Michael le  strofe 190-195 sembrerebbero 

avviicinarsi a una traduzione francese del modello latino. 196: 
moralizzazione originale.

Alessandro re

196-210 Incoronazione G, I, 203-38 per 196-205; J2, 21 p er 206-210.
211-232 Rivolta di Atene e Tebe G, I, 268-325. 227: assai simile a Vegezio, Epitoma, IV, 14.
233-243 Discorso di Cleor G,  I,  326-348.  Secondo  Willis  243cd  deriverebbe  dalla 

tradizione  latina  di  Giulio  Valerio,  ma  potrebbe  essere  stato 
presente in uno scolio. La variazione del nome potrebbe derivare 
da una glossa (Morros Mestre): Quinto Curzio, VIII, 5.

244-175 La spedizione in Asia G,  I,  349-95;  dettaglio  del  corvo  (273)  da  J2,  23;  arenga 
originale in 253cd-260

.276-280 Mapamundi G, I, 396-426 con dettagli da Isidoro (XIV, 1-5) e dalla Bibbia. 
L’assimilazione  della  T alla  croce  di  280bc  sembra  dettaglio 
originale. 278a: Asia maggiore, dettaglio originale forse dovuto 
per riferimento a un elemento visuale

281-294 Descrizione dell'Asia 283cd:  originale.  284cd-286:  cristianizzazione  presente  come 
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allusione in G ma notevolmente potenziata.
295-310 Arrivo in Asia G, I,  427-51 con dettagli originali in 301d (Festino) e 305 (la 

leonessa)
311-319 I Dodici Pari B, 813-38
320-334 Inizio dell’invasione G, I, 452-77. 325-26: sommario di storia troiana originale.

La storia troiana

335-344 Il pomo della discordia ET, 2
345-361 Giudizio di Paride. Origine di Paride ET,  con divergenze. 346 è moralizzazione  originale. 359d-60: 

cambio  di  nome assente  nell'ET ma presente  nella  tradizione 
anteriore.

362-387 Giudizio di Paride ET,  4  con  alterazione  dell’ordine  dell'ordine  del  discorso: 
Minerva/Giunone/Venere  in  ET,  Giunone/Pallade/Venere  nel 
LdA..

388-399 Rapimento di Elena ET, 5-6 con aggiunta di dettagli in 388, 389, 390-96, 398-99 
400-404 Reazione greca ET, 7 da cui si distinge per introduzione del discorso diretto
405-408 Profezia di Calcas IL, 144-53
409-416 Ricerca di Achille ET, 9-10, ma viene eliminato Diomede
417-422 Ira di Achille IL, 1-100 seguita molto vagamente. Due varianti fondamentali: 

Briseide è sottratta per motivi amorosi e non politici; scontro fra 
gli eserciti dei due contendenti, dettaglio documentato dal 
Mitografo Vaticano I (200)

423-433 Tentativo di sedizione di Tersite IL, 130-155 con passaggio al discorso diretto. 428b ab 
(bianchezza di Nestore) da ET, 13

434-450 Catalogo militare dei Greci IL, 155-221
451-461 Organizzazione difensiva di Troia IL, 222-251, con introduzione del discorso diretto
462-471 Prima battaglia. Viltà di Paride IL, 252-276. Cristianizzazione originale di 462
472-491 Duello di Paride e Menelao IL, 277-316 con aggiunta del salvataggio di Paride da parte di un 

compagno e non di Venere analogamente a ET, 21 o Troie. 
11637-11684

492-495 Incontro di Paride ed Elena IL, 319-338
496-499 Pandaro rompe la tregua IL, 336-352
500-514 Ripresa dei combattimenti IL, 353-388
515-523 Gesta di Diomede IL, 389-423
524-526 Gesta di Agamennone IL, 424-435
527-547 Gesta di Diomede IL, 436-473
548-565 Battaglia campale IL, 474-543. 550d, “Belona”, allusione mitologica stranamente 

aggiunta dall’anonimo.
566-572 Ettore a Toria IL, 543-552 e 564-574
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573-575 Duello di Glauco e Diomede IL, 553-563
576-593 Ettore in battaglia. Duello con Aiace Talamonio IL, 575-630. Caratterizzazione negativa di Aiace (583) e 

allusione alla paura dell’eroe (588) assenti nel modello latino
594-600 Proposta troiana di pace IL, 635-649. Arenga di Ettore originale
601-609 Ripresa dei combattimenti IL, 650-687 con tagli. 609 è aggiunta originale
610-615 Ambasciata ad Achille IL, 688-695 profondamente alterata e con confluenze da altre 

fonti come Dictis, II, 42 e 48-52
616-627 Incursione notturna di Diomede e Ulisse IL, 696-740 con soppressione della supplica di Dolone e 

amplificazione di 739-740
628-635 Ripresa dei combattimenti. Reazione di Ettore IL, 741-804
636-646 Morte di Patroclo IL, 805-838
647-651 Funerali di Patroclo IL, 839-853. Aggiunta originale di 650-651
652-664 Le armi di Achille IL, 854-891 con omissione dei riferimenti a Teti e Vulcano e 

aggiunta di dettagli originali in 657-658
665-719 Morte di Ettore IL, 892-1024 con aggiunte originali delle orazioni delle st. 672-

677 e 685-688 e il particolare della ruota della Fortuna di 684 
720-727 Morte di Achille ET, 10 e 12-13
728-735 Arenga di Nestore Base, con amplificazione, in IL, 144-153 e nelle precedenti st. 

405-408
736-761 Il cavallo di Troia Modello in ET, 15-26 con molte divergenze. È il passaggio più 

originale della sezione. 
736cd: Ulisse artefice, non figura nell’ET ma è testimoniato fin 
dall’antichità. 
737c: forse suggerito da Isidoro che parla dell’abitudine di porre 
castelli sugli elefanti fra gli Indi e i Persiani. 
739-743: stratagemma consigliato da Vegecio, Epitome III, 22 e 
IV, 26, utilizzato anche dal Cid nella presa di Alcocer.
744: la partecipazione di Nestore, sebbene infrequente, è 
documentata anche dalla Histoire (67); GE, II, Jueces, 613 farà 
di Nestore il responsabile unico dello stratagemma
748a: particolare delle ruote presente anche in Dictis (V, 11), 
Troie (25896-25898) e Enéas (889-891) aggiunte dai Greci; 
Eneide (II, 235-236) e ET, 22 aggiunte dai Troiani.
759ab: incredulità di fronte alla durata dell’incendio condivisa 
anche dalla Histoire (68).
759cd: il destino di Elena è narrato da Dictis (V, 4 e 12-14; VI, 
4), Dares (43), Troie (26279-26298). 

762-772 Perorazione di Alessandro G, I, 478-498

773-779 Conquista dell’Asia Minore orientale. Alla ricerca di Dario G, II, 1-17
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780-785 Lettera di Dario G, II, 18-33 con aggiunte. St. 784 da J2, 29. St. 785 forse da un 
Giulio Valerio epitomato. St. 780: amplificazione della superbia 
del re.

786-797 Prima reazione e arenga di Alessandro J2, 30 con amplificazioni (gran parte dell’arenga), omissioni 
(proposta di tradimento dei legati di Dario), particolari da altre 
luoghi dell’opera (similitudine delle vespe e delle mosche da J2, 
64)

798-802 Risposta di Alessandro Secondo Michael G, II, 34-44 ma le st. 798-801 sono più 
prossime a J2, 31

803-808 Dario congrega l’esercito G, II, 45-63 seguito molto liberamente
809-819 Lettere di Dario e Alessandro J2, 34-36; Leone I, 40-41, iii
820-827 Notizia della morte di Memnone G, II, 45-69. St. 826, il sole oscurato: probabilmente particolare 

tratto da una glossa (ma confronta G, II, 138-139 e III, 2-3)
828-837 Il nodo di Gordio G, II, 70-90. 830cd (Mida) probabilmente da una glossa
838-839 Conquista di Ancira e Cappadocia G, II, 91-92 amplificato leggermente
840-843 Alessandro in cammino lungo l’Eufrate G, II, 93-97
844-846 Reazione e arenga di Dario Senza corrispondenza esatta. Si confronti G, II, 97 e ss., e J2, 32.
847-873 Descrizione dell’esercito persiano Modello base in G, II, 98-139. 

St. 853, 857-861 (carro di Dario), 868cd: particolari assenti in G 
e secondo Willis derivati da Curzio, conosciuto probabilmente 
non direttamente ma attraverso una glossa.
863bd: dettagli originali assenti tanto in G che in Curzio. 

874-875 Tattica persiana della terra briciata G, II, 140-41 ampliato
876-879 Conquista di Tarso G, II, 140-47
880-913 Il bagno di Alessandro nel fiume Cidno G, II, 148-256, con omissione di “Fortuna” e aggiunta di una 

nota censoria.
880cd: secondo Rigall questi versi dimostrano che l’autore 
seguiva un testo differente da quello usato come base dell’ed. 
Colke (v. varianti).
906cd: ammissione di un tentativo di corruzione estraneo a G; in 
J2, 47 Filippo riconosce questo tentativo ma lo attribuisce a 
Parmenio, che è giustiziato.

914-917 Conquista del Mediterraneo orientale G, II, 257-71. 
917: tanto contro G che contro Curzio si giudica positivamente, 
come il castigo di un traditore, l’esecuzione di Sisene.

918-933 Disezione di Timodes G, II, 272-305. St. 932 è originale.
934-940 Locus amoenus G, II, 306-318 con note dal B, 5939-5967 e 6281-6294. 

Eliminazione degli elementi pagani e sviluppo della componente 
naturalistica.

941-954 Assemblea persiana e arenga di Dario G, II, 319-371 abbreviato
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955-960 Falsa ritirata di Alessandro, offensiva persiana G, II, 372-414
961-975 Orazione e arenga di Alessandro G, II, 449-486.

962-963 sono originali.
966a: Fortuna menzionata in G è sostituita da “dona Victoria”.
968: conservato solo in O, sviluppo l’agmen muliebre di G, II, 
458

976-980 Disposizione dell’esercito greco G, II, 422-436 abbreviato. La sequenza è spostata rispetto a G e 
posta dopo il discorso di Alessandro così da creare uno stacco 
rispetto al discorso di Dario.

981-988 Arenga di Dario G, II, 414-421 molto liberamente seguito. Sequenza dislocata 
rispetto alla fonte, secondo la quale avrebbe dovuto collocarsi 
dopo 955-960.
983-985: contemptus mundi, aggiunta dell'autore

989-1001 Le armi di Dario G, II, 494-544, con spiegazione delle allusioni bibliche di G e 
inserimento di dettagli originali. 
997 e 998ab: dettagli originali se non derivanti da uno scolio a 
G.
998cd: G, II, 530-539

1002-1083 Battaglia di Isos (morte di Negusar; gesta di Dario; morte di 
Zoroas; fuga di Dario e rotta persiana; divisione del bottino)

G, III, 1-257.
1035cd: orazione originale.
1045-1046: apporto originale.
1063-1064: particolare del parricidio, cfr. B e J2.
1079: viene eliminata la moralizzazione di G rispetto alla forza 
corruttrice del potere rispetto al futuro comportamento di 
Alessandro.

1084-1089 Presa di Damasco e orazione di Dario G, III, 258-273 con aggiunte circa la morte del satrapo di 
Damasco, anche con elementi da Curzio, III, 13, 17.
1087-1089: cristianizzazione originale dell’autore.

1090-1091 Presa di Sidone G, III, 275-277 amplificato
1092-1119 Distruzione di Tiro G, III, 277-341 amplificato-

1092: lo stratagemma figura in Curzio, IV, 2, 7.
1113a: secondo Willis l’abbreviazione elimina il Fuerre de 
Gadres presente in B e in J3.
1117 e 1119ac: aggiunte del poeta

1120-1130 Presa di Gaza. Ferimento di Alessandro G, III, 342-369
1131-1147 Alessandro a Gerusalemme Probabilmente J2, 26-28. Lida de Malkiel la fa risalire 

direttamente a Flavio.
1148-1163 Visione di Alessandro G, I, 499-538 e J2, 27-28.

1160d: particolare assente in G e J2, ma presente in Flavio.
1164-1165 Presa di Samaria La fonte ultima è Flavio, XI, 8, 6 secondo Willis e Lida de 
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Malkiel; ma la risposta di Alessandro agli abitanti non coincide e 
secondo Rigall il modello diretto deve essere Comestore, libri di 
Esther, IV, 1497.

1166-1183 Conquista dell’Egitto. Il tempio di Ammone G, III, 370-403, ma il riferimento all’oasi e al tempio sono stati 
tratti da uno scolio a G, probabilmente analogo alla glossa V di 
Colker.

1184-1186 Dall’Egitto alla Mesopotamia. Notizie di Dario G, III, 404-412, ma il dettaglio concreto della ricezione del 
messaggio è probabilmente reminescenza di J2, 70

1187-1194 Congregazione dell’esercito persiano Rispetto a quanto affermato da Morel-Fatio e Willis, accettato da 
Michael, Curzio (IV, 9) è, antes che fonte base, un modello 
ulteriore confluente con G, III, 413-427; J2, 69-70; Etimologie, 
XIV, 3.
1191-1192: il riferimento a Poro è probabilmente indotto da J2, 
69-70.

1195-1198 Arenga di Alessandro G, III, 433-435, dove però l’evocazione di Ercole è del narratore 
e non di Alessandro; inoltre si avverte un tono sarcastico assente 
in G. 

1199-1232 Eclisse di luna G, III, 436-537 con aggiunte.
1233-1238 Proseguimento della campagna. Morte di Estatira G, III, 538-543 e IV, 1-23 e 176-178.
1239-1249 Sepolcro di Estatira G, IV, 179-274.

1241c e 1244b: aggiunte originali.
1242a: spiegazione di G, IV, 204

1250-1258 Arrivo della notizia della morte in Persia e orazione di Dario G, IV, 24-67 notevolmente sintetizzato.
1256-1258: corrispondono a un’originaria orazione a Jupiter.

1259-1267 Offerta persiana di pace G, IV, 68-108 ma con alterazione in direzione di superbia del 
discorso dell’ambasciatore.

1268-1291 Risposta negativa di Alessandro G, IV, 109-175 con aggiunte originali soprattutto in 1270 e 1291
1292-1337 L’alba del combattimento G, IV, 282-499 seguito molto liberamente, con omissione dei 

riferimenti mitologici e allusione al timore di Alessandro prima 
della battaglia. Cambi nell’ordine degli episodi.

1338-1344 Gli eserciti schierati. Arenga di Alessandro G, V, 1-10 e IV, 526-531, seguito molto liberamente e con 
alterazione dell’ordine dei passaggi.

1345-1347 Un disertore persiano avverte Alessandto G, IV, 532-546, abbreviato e scambiato nell’ordine

Battaglia di Gaugamela
1348-1372 Gesta di Alessandro G, V, 11-75, seguito fedelmente ma con alterazioni nell’ordine
1373-1381 Gesta di Clito G, V, 76-122
1382-1400 Gesta di Nicanor G, V, 123-182
1401-1413 Fine della battaglia G, V, 183-280 con eliminazione di un passaggio mitologico. 

1403cd: G, VIII, 174-176.
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1414-1433 Seconda fuga di Dario. Ultime scaramucce Dopo ave adattato G, V, 214 il passaggio salta a 350-375
1434-1454 Reazione persiana e arenga di Dario G, V, 319-329 e 376-430.

1446cd: dettagli probabilmente da una glossa.
1455-1457 Divisione del bottino

Descrizione di Babilonia B 7759-8048 molto liberamente seguito con confluenza di 
elementi da G, Etimologie, Epistola, forse Floire

1458-1459 Alessandro a Babilonia G, V, 439-443
1460-1467 La regione 1462d: a partire da qui alcuni dati possono derivare dalla 

Epistola
1463: forse da Floire, forse da una glossa o da una citazione a 
memoria

1468-1492 Lapidario Etimologie XVI, 4 e 7-13, ma con frequenti contrasti con il 
modello circa le proprietà magiche

1493-1503 La città 1493c e 1496b: Epistola
1496-1499: Floire

1504-1522 La fortezza: epoca di di Babel e Semiramide 1505-1517: G, V, 435-438; B, 7779-7844
1523-1533 La fortezza: epoca di Alessandro 1523-1533: B, 7845-7873 e 7766-7778

1528 e 1530: Epistola
1529: dettagli simili in Floire (vv. 1656-1669)

1534-1548 Accoglienza trionfale G, V, 444-486
1549-1560 Riorganizzazione legale e militare G, VI, 16-62 con eliminazioe delle critiche di G

Da Babilonia a Persepolis
1561-1562 Presa di Susa G, VI, 63-65
1563-1593 Conquista della fortezza degli uxios G, VI, 66-144
1594-1598 Contro le tribù montane G, VI, 161-296
1607-1639 Incontro con i prigionieri torturati

Congiura contro Dario
1640-1645 Movimenti di Alessandro e Dario G, VI, 297-310. 

1463b: aggiunta originale
1646-1650 Apostrofe a Dario Sequenza originale
1651-1679 Consiglio persiano G, VI, 311-342
1652-1665 Discorso di Dario
1666-1679 Discussione
1680-1683 Piano del tradimento G, VI, 444-467 notevolmente riassunto
1684-1698 Padron avverte Dario G, VI, 469527 amplificato
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1699-1719 Dario incatenato G, VI, 531-532 e VII, 1-90
1720-1738 Alessandro viene a sapere del tradimento G, VII, 91-154
1739-1746 Morte di Dario G, VII, 162-209. 1744: originale
1747-1750 Reazione di Alessandro Non ha una chiara corrispondenza in G
1751-1761 Contro le truppe fedeli a Dario G, VII, 210-234
1762-1771 Ritrovamento del cadavere di Dario G, VII, 235-306 notevolmente abbreviato
1772-1804 Esequie di Dario (pianto di Alessandro; sepolcro di Dario) G, VII, 348-430 amplificato.

1780 e 1794b: aggiunte originali.
1801: glossa tratta da Daniele (8, 20) o da uno scolio a G 
analogo a glossa V.

1805-1830 Contemptus mundi Ispirato a G, VII, 306-347, con amplificazione dei tipi sociali
1805ab: precedente quasi letterale in 999ab
1826-1827: sviluppo originale

1831-1858 Attraverso le satrapie nordorientali. Discorso di Alessandro G, VII, 431-458
1859-1862 Presa di Hircania e impiccagione di Nabarzanes G, VIII, 1-7 amplificato

1862: aggiunta originale
1863-1888 L’amazzone Talestris G, VII, 8-48 completato con J2, 83 e una glossa simile a V, oltre 

a elementi originali. Secondo Càtedra il modello è il ritratto di 
Philomena

1889-1899 Movimenti di Beso e Alessandro G, VIII, 49-74
1900-1907 Congiura contro Alessandro. Esecuzione di Filotas e 

Parmenione
G, VIII, 75-334 abbreviato per eliminare l’allusione a una 
colpevolezza dubbia del generale

1908-1911 Cattura e esecuzione di Beso G, VIII, 335-357
1912-1942 Contro gli Sciti. Ambasciata scita. G, VIII, 358-495
1943-1944 Pacificazione della Persia G, VIII, 496-513
1945-1949 Conquista dell’India Originale

Le nozze di Alessandro J2, 76 con elementi originali.
1950-1954 Esordio primaverile 1950-1954: locus amoenus, paralleli in 1338ab, 1792d, 2559.

Hernando segnala parallelismi con la descrizione della 
primavera nel Secretum. Such ricorda la tradizione degli esercizi 
scolastici di descrizione della primavera, come il poema Maio 
mense dum per pratum dei Carmina Rivipullensia.

1955-1963 Le celebrazioni
1964-1967 Lettere spedite in Grecia

Inizio della campagna
1968-1972 Esecuzione di Clito e Ardofilo G, IX, 1-8
1973-1982 Movimenti di Poro G, IX, 35-42
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1976-1980 Gli elefanti Physiologus
1981-1983 L’esercito di Poro J2, 80

Prima battaglia G, IX, 48-282
1983-1992 Alessandro nell’Hidaspe
1993-2022 Nicanor e Simaco G, IX, 77-147. Secondo Franchini echi virgiliani diretti relativi 

all’epidosio di Eurialo e Niso, tesi contestata da Rigall.
2013: originale.

2023-2039 I Greci attraversano l’Hidaspe
2040-2053 Battaglia campale
2054-2066 Nuova giornata 2053: originale
2067-2072 Trappola per gli elefanti 2067-69: J2, 80

2070: J2, 93 e Epistola Alexandri
2073-2087 Vittoria greca 2073: J2, 80
2088-2097 Morte di Bucefalo e fuga di Dario G, IX, 263-269
2098-2100 Ricorso a fonti complementari
2101-2116 Castigo de los inclusi J2, 77 combinato con Comestore (Esther, V, 1498a-1498b)

2115: originale; ma “de suzia mantenençia” deriva da J2

Il palazzo di Poro J2, 81 amplificato
2117-2125 L’edificio La maggior parte dei dettagli sono probabilmente originali
212-2130 Vigna d’oro e pietre preziose
2131-2142 Albero d’oro con uccelli automatici Amplificazione originale dell’autore

2143-2155 All’inseguimento di Poro J2, 85 con aggiunte originali
2155-2183 Fauna prodigiosa e l’odontetirano J2, 86-87

2156-2163: aggiunta originale
2156: Epistola, Physiologus e la tentazione adamitica

2184-2216 Secondo incontro con Poro e duello con Alessandro J2, 89 fino a 2207, con amplificazioni; G, IX, 283-325
2206-2207: strofe originali di transizione
2216d: il poeta rifiuta la vesione di J2 e di B della morte di Poro 
per mano di Alessandro

2217-2264 Conquista dei sudracas e ferita di Alessandro G, IX, 501-580

Avventure sovrumane
2265-2295 Esposizione del progetto e risposta del consiglio G, IX, 501-580

2289: aggiunta originale forse da una glossa
2296-2323 Spedizione marittima G, X, 1-5 per le st. 2296-2297 con amplificazione della mateia 
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fino a st. 2304.
J2, ma più prossima J3, 116 e B 856-867 e 7725-7736 per le st. 
2305-2323, ma senza che si possano instaurare stretti 
parallelismi.
2312-2313: B 7730-7734
2317-2321: aggiunte originali

2324-2333 Condanna divina G, X, 6-15

Descrizione dell’inferno G, X, 31-74  e 109-120 con notevoli amolificazioni
2334-2344 Las comarcas
2345 El arrabal dei peccati capitali
2346-2349 Avarizia e codicia
2350-2355 Invidia
2356-2370 Exemplum dell’invidios e del codicioso
2371-2377 Lussuria
2378-2386 Gola
2387-2394 Accidia
2395-2405 Vanagloria
2406-2411 La regina superbia
2412-2423 Il real

Natura a Satana G, X, 75-167
2424-2436 Visita di Natura
2437-2444 Consiglio infernale
2445-2457 Tradimento e Antipater

2458-2468 Nuovi piani di conquista G, X, 168-215

Altri prodigi orientali
2469-2474 Uomini selvaggi J2, 106 e 119 e 95, 103.4 per gli uomini montani
2475-2476 L’araba fenice J2, 106; Etimologie XII, 7, 22; Physiologus
2477-2494 Tempio di Febo e Diana. Alberi profetici
2495 Uomini acefali

La tenda di Alessandro
2567-2575 Secondo panno: storie dell’Antichità B, 3457-3478. L’autore le fonde ma è più dettagliato; tutti gli 

episodi sono già stati trattati: Ercole e i serpenti (27), Ercole e 
Anteo (1198) che non figura in questo punto in B, Ercole in 
Iberia (256)
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2576-2587 Terzo panno: mapamundi (ruta de clerecìa) B, 3441-3456. 
2581b: Rigall inclina per la lettura Soria

2588-2594 Quarto panno: gesta di Alessandro Originale

Morte di Alessandro Fino a st. 2609: G, X, 330-341 e 375-383
St. 2610-2622: J2, 125-127
St. 2623-2635c: G, X, 398-424
St. 2635d-2644: J2, 127
St. 2645-2647: G, X, 425-432
St. 2648-2663: J2, 129
St. 2664-2667: modello difficile da stabilire ma la base sembra 
essere B, 10187-10218 

2602-2604 Segni e prodigi
2605 L’avvelenamento
2632-2633 2631: cristializzazione di G, X, 405-417

2632-33: Ooriginale
2634-2644 Testamento 2636-2644: molto simile a J1, 121 e 127

2642: originale
2642: probabilmente originale
2635d: in contrasto con G, X, 423-424

2645-2647 Agonia e morte
2648-2663 Compianti G, X, 428-430 con J2, 127 (st. 2659-2660) e 129 (st. 2657ab), e 

B, 9540-10184 per la molteplicità dei compianti,  e dettagli 
originali
B, 9542, 10181-10182, 9643-9644 per st. 2649a, 2650acd

2664-2668 Scisma dei diadochi. Seportura e traslazione di Alessandro B, 10187-10217 per i diadochi
G, X, 451-454 per il particolare della sepoltura provvisoria a 
Babilonia
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