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JtÃ  firÃ¬ttÃ´ A i gtornÃ¬ Ho/lri,

Qgesto jpirto gentil, che mentre il SÃ³lcj

SplenderÃ m Ciel; terra la gloriu, c'iyantÃª

%4 tutti glialtri, e solo

Con grido eterno andrÃ  pel mondo a yo/b.

DI M. LVCA GVADAGNOLI.

yefli sacrati Cigni

Che farenosoUdo

Fand ^Ã®driarijonar con dolciaccenti;

Imparando da >oi corn i concenti

Tormar pofjin migliori

GiÃ  ft preparan con un ehiaro grii* i

Ver non vi torre i mtritati honort,

Tort an T Ã¯ G HJ 7\( la vostra fana e'I nome

'De la daltJMar, che ft i fiutti sanguigni i

â€¢AcÃºÃ² mentre le chiome

SpiegherÃ  Febotin terra

Viuin, facendo Ã  Morte illustre guerra.

DEL MEDESIMO.

Â£ non fosse empio il dires

T 1 G KjT^yxhc poflÃ¬mahn*

lr d'un a m ait r a salma;

*Direi certo, che quella

*Di Vit agora in voi fi fosse inuolta;

Ter fr vnaltravolta

*sf Ã¯egro i,JHondo udire

Vn'^Ãrmonia tant o put grata e be&a,

Qjtant Ã¨ piu del'antica la nouella.
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A I LETTORI

Auendo io deliberato Lcttori miei humaniÃfimi,raccor-

re insiemc tutte quelle cose, lequali ho giudicato essere

piu vtili, & neccslarie ail ' Ar te del Contrapunto,che ap

prcsso molti scrittori tanto diffuse,& sparse si trouano,

che maleageuolmeute comprendere si poslbno, mi Ã¨

parso Ã  propoiÃ¬to, tra tuttc quelle chedaipiu nobili,

&eccellenti Autorisonostatedctte,farne unascelta,&

cou quella breutÃ  maggiore,che sia possibile ridurle msieme,acciÃ²che

quelli, chedelÃ¬derauo imparare taTArte, meno s'afÃ¯atichinoin andarle ho

rainqudk>,hora in quello Autorericercando. NonÃ¨ giÃ  statamiainten-

tione di volere ogni cosa abbracciare: perche chi potrebbe mai in si piccolo

fiscio stringere quello, che nel tempo adktro da tanti Scrittori Ã¨ stato dct-

to? Ã² chisarebbemai tanto prosontuoso,&fuoridi se,chesipromettesle

in cosi piccolo volume scriuerle Ã  pieno, con quello stile copioso, & elIegan-

te di tanti Eccellenti scrittori,Ã² quelli di diligenza,& di leggiadria auanza-

re? AcciÃ² dunque Ã  quelli, che desiderano vedere, &intendere piÃ¹ a pieno

lematterie,cheineslbsi trattano sia piu facile il ritrouarle ne icopiosi,&

dottilorovolumi,potrÃ  ciascuno guardandoin margine ricorrere invn

subito a quelli, chedimanoin mano lÃ¨ranno annotati. Et perche il piu

delie volte solo si accÃ«na il Nome di ciascuno,acciÃ² che questo nÃ³ ui appor-

tidifficultÃ alcuna,deuete saperc,chequando in mareine trouarete scritto

Agost. vuoidire S. Agostinodottoredi Santa Chiesa.

Aristot.

Auer.

Aristoss.

Al b. mag.

Andr.Alc.

Benur.

Boet.

BernoAbb.

Conc.Trid*

Cic.

Diod. Sic.

Du c.d'A tri.

Fraueh.

Fab.stapul.

Fior. Ang.

S.Creg.

Gui. Are.

ArilÃotele.

Auerroe.

Aristofseno.

Alberto Magno.

AndreaAlciato.

SantoBÃ©rnardo

SantoScuerino Boetio.

BernoAbbate.

Concilio Tridentino:

M. T. Cicerone.

DiodoroSiculo.

II signor AndreaMatteo d'Acquaviua.

Franchino.

IlFabrostapulense:

HFior Augelico.

SantoGregorio:

GuidoncMonachoAretino.

GioC
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Gios.Zarl.

Greg.Rha.

Ceotg.Valla

Gen.

Gio: CartuC

Gio: Tint.

Gio:Spat.

Gul.Duran.

Gio: Ottob.

Gale.

Lattan.sir.

Luig. Dent.

March. Pod.

Macrob.

Marg.Filos.

Merl.

Nic.Bur.Parm.

D.Nic.Vicent.

Ottom.Lusc.Arg.

Orat.

PapaGio:

Piet.Aron fÃ®or.

Piet.Commest.

Piet.Canunt.

Plin.

Prise.

Quint.

S m.

Stef.Van.

Tolome.

Thom.

Vinc.Lusit.

Val.Mass:

Virg.

M.Giofeflfb'Zarlino

GrcgorioRhau:

Georgio Valla Piacentino,

II Genesi della Sacra B ibia:

Giouanni Cartusiensc.

Gio uanni Tin toris:

Giouanni Spataro Bolognese

Guglielmo Durandolo Ã¬peculatore:

Giouanni Ottobi Carmelitano:

Galeno

Lattantio firmiano

L uigi Den tice Napolitano

Marchetto Padouano

Macrobio:

Margarita filosophica:

Merlino PoetaMantouano.

Nicolao Biirtio Parmigiano.

Don Pre Nicola Vicentino.

Ottomaro Luscinio Argentine.

Oratio Poeta VenuÃÃ®no.

Papa Giouanni XX.

Pietro Aron Fiorentino.

Pietro Commestore

Pietro Canuntio Potentino.

Plinio

Prisciano*

Quintiliano.

Suida Historico.

StefanoVaneo.

Tolomeo

S ThomasoDottoreAngelico.

Vincentio Lusitano.

Valerio MaÃÃ¯Ã¬mo.

Virgilio PoetaMantouano.
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T A V O L A.

NelSecondo Libro fi narra.

Cheltcompositionh'Ã¬ncomincinoperconsonan^a perfetta. Cap.l. 2J

Che non fi denno porte due consommÃ©e perfette del mcdefimogÃ©nere tuna dopo sal-

ira , che infieme ascendino, â€¢ discendim)Jen\a wrro alcmo. cap. 2. 24

Che tra due consonance perfette dti medefimo genÃ¨re fi ponga vnaimperfetta.

cap. 3. 25

Che dueyÃ² pin consonance perfette dJfimÃ¬Ãi, >rut dopo Ã¯altra fi pojsonofore.

cap.^. 26

Che dae consonance perfette del medcfimo genere , Cuna dopo laltra pojsono con-

stituhrsi. cap. 5. 16

the le partiprtcedanopermonhnenticontrarif. cap. 6. 17

Che daunaconsonarria imper fetta fi detandare Ã  vna impersetta piu richta.

cap. y. 29

Che ogni canttlena finisca m conÃ‡onan^a perfetta. cap. 8. 31

U modo, che dee tenere ciajcuno, cbe uogtia imparari a fare U iontrapmto .

cap 9 31

Modo di fare il contrapunto diminmto. cap. 10 21

Modo che fi dee tenere nelle compofitioni di due voci. cap. n 35

Ter quaUagione non fi fia trattato prima de Ã¬ ModÃ¬, 0 Tuoni innanti aile JÃ²pra-

dette Hegole. cap 12 35

Ãluello, cht i ha da fare innanti, che fi dia principio alla compofitime cap. 13 26

Ã™el principio delia compofitione. cap 14 37

Modo, cÃ¬)e fi hÃ  da tenere nel me^p delia compofitione. cap. 15 38

De! fine delia compofitione. cap. 6 38

Modo di comporre a tre uoci. cap: 17 38

M odo che s ha da ttnefe nel comporrr a quatro uoci. cap. 18 40

Modo di comporre a pmdi quatro uoci. cap. 19 42

Modo che fi dee tenere nello accommodÃ©e le parti delia compofitione. ca-Ã¬o 43

Defcrittione di alcuni fidti,che fonobuoni ,di alcuni cattmi ,& dalcunialtri du-

bij. cap. 21 44

Modo da fare, che tutti U salticattiui,che uannoaWVnifono diuentinobuoni.

cep. ^2 50

Beitermini delie partiÃ¬ielie compnfitioni cap. 12 50

tJModo che s ha da tenere nel mettt re le parole Jotto le T^ote. cÃ¹p.24. 51

*JMododi riuedertlecompofitioni, & emindarle da ogni JÃ²rte di errori. capi-

tolo 25 jr

Nel Terzo Libro si ritroua.

Che la feienca dÃ©lia tSHufica nella cognitione delia ragione, epiÃ  chiara,& illustre

ddl atto, & dell opera, cap. 1 53

tSHodo
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TAVOLA.

*JUodo,oTuono quello che st*, cap. i 56

Che i modi fono dodici, & sono diuisi in due parti, do Ã¨ Putenti, & T legali.

cap. z 5$

Delle chorde finali, cap. 4 $8

Delle sei chorde finali, cap. $ 58

I>ei<JM,odi Terfetti,ImperfettiÃ¬TiucheperfettinJWsth&c<>nmsti.cap. 6 jp

De iprincipi* di tutti tJHodi. cap. 7 60

Della formattane,principe ,caden-^e,&natura del prvnoModo. CMp.S 62

Del Secondo modo cap. 9 6j

DelTer^modo. cap. 10 63

Del Quarto modo. rap. ti 64

Dei Quinto modo. cap. ti .% 65

Del S e/lo modo. cap.i$ $5

Del Settimo modo, cap 14 66

Dell Ottauo modo. cap.i% 66

DelT^onomodo. cap. 16 .% 6j

Del Decimo modo, cap.iy 61

Dell fndecimomodo. cap.Ã¬S 62

Del duodecimo modo. cap. 19 69

Ãpilogodei termini di tuttii Dodici ^Modi per le chorde regolari,& irregolar

nella parte delTenore. cap. 10 69

Della Cadenza ; quello che ella fia ;di quanti fÃ²rti ; & in che modo s habbia a vfare

nelle compofitioni. cap. 21 71

Delle cadente terminate per Ottaua. cap. 22 73

Della (aden.%* terminata per Quinta ,o per ter^a tonero per altra Consonammo.

cap.%) 74

D elle Cadente naturali, & accidentali, che fuggono la Cadenza, capi 22 75

Che non fi faccino le cadente tutte di consonanti fincopate, Ã² col punto ;ne fi ponga

la Diapente superflua in luogo della 'pera. cap. 2$ 78

Delle Ã‡aden.re a\.aa..a ].& aÃ³.uoci. cap 16 79

Che le cadÃ¨nte fi faccino regolatamente, & secondo chel tJHodo, 0 Tuono ricer-

ca, cap. 27 95

tSHodo di conoscere qualfivoglia compofitione di che modo ella sta dalla Cadenza

finale nella parte del Tenore. cap. 28 9 J

tJModo di conoscere i modi dalla parte del Buffo per la Cadenza finale nelle chorde re

golari. cap. 29 96

tJModo di conoscere i tSWodi trasportati col me^o delb. dalla parte del Tenore.

cap 30 97

JModo di conoscere i dModi trasportati, col me%o del b. nella parte del Baffo.

cap. 2 1 98

Delli Dodici <JModi nouamenteposti in confideratone dals&cellentifs. M. GiofÃ¨jfo

ladino, cap. 32 99

liei
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T A V O L A.

Nel Quarto Librosi tratta

Cbf l tsfrte del Contrapunto tante i piÃ¹ bdU, & dimaggÃ¬ore ist'ma, quant o che i

meffa in t>JÃ² piÃ¹ nobtle. Cap. t i o j

Delle fughe, Consequence, ouero %editte,&prima delie fÃ¹ghe legate. cap. x 104

DeUe fughe feiolte. cap. 3 105

Dette fughe seiolteallariuerscÃ¬*. cap. 4 107

Delia Imitatione cap. Ã§ 107

Del Contrapmto doppio alla dmdecima. cap. 6 109

tJHodo di comporte un cante, nel quale *naparte incominci nel fine, & taltra nel

principio in unmedefhnn tempo, cap. 7 111

<JModo di fore vna compofitione, che fi pojsa cantare d\>ocepiena, & a >oce mu-

tÃ¢t*, cap. 8 112.

tSModo di fare *na compofitione a *oce pari, laqude fi pojsa cantare anchora a vo-

ce puerili. cap. 9 i'3

tJModo ditomporre sopra'lcanto fernto. cap. 10 1 >4

%jModo di fare il contrapmto alla mentefopral canto fermo. cap. 11 115

tJHodo di fare le fughe Jopra'l canto fermo. cap 11 \16

tJMododi fugare quando U parte dd canto fermo fard il mouhnenta stparato di

lenra. cap. 13 120

iSUcdo di fugare quando la parte del canto fermo aficnde, 0 djscendepermouimetito

stparato di Quarta- cap. 14 1*1

iJrtodo di fugare, quando la parte del canto fermo procedera per mouimento sepa-

rato di Qutnta. cap. 15 112

DeliaBattuta. cap. lÃ© 123

Che cofa fia smcopa, & in che modo fi facci neUe compofitieni. cap. 17 124

DttteTause. cap. 18 Â»2J

DeUe legaturedette ~HÃ´te, cap. 19 iÂ»6

DÃ©lia perfettione, 1 imperfettione dette T^ote. , cap. 20 1 Â» 7

Del iSHodo, del Tempo ,&dela'Prolatione, & de i loro fegni. cap. a 1 128

DellaSelquialtera. cap. 12 129

fDeUaHemiolia.maggiort,& delia minore, cap. 2 3 130

Â±Modo di comporte la *JHufka setto varu segni. cap. 24 121

DelTunto. cap. 25 133

finedettaTauola.
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i L I B R O

iib\ c.iÃ¡'ltÃ« mente facilitata la ÃtradaÃ  quelli, che della SciÃ©za della Musica sidiletrano,

errÃ¢t Aristo- cheoltrel'hauereritrouatomoltecosedi nuouo,non ciÃ¨ quasi rimaso co

icnusiqmnu saalciuia, quantimque oscurj, & difficile, che, mercÃ¨di lui,nonsiahor

mem simph mai.chiarissima,&facilissima. MapercheilpiÃ¹dellevolteauiene,chea!cu-

cibus intcr-' , . . , â€žr,. f . , â€ž .

uallanocauit m,per non hauerccogmtionc della lingua latina,&poco della volgare:&

non aÃºt pro- alcuni al tri ancora infastiditi dalla lunghc/.za, & oscuritÃ  deldire, & maÃsv-

portionibus mamente non hauendo molti termini cliTheorica, non possono cost facil-

iu cc menteintcndcremoltecosccliesparfamciiteneilorodottij&copio^vc-

Cic lib.i.offi , ... , .... Ã¯ . . ' râ€ž ,

ciorÃº Sc Ari- ,umi " contengono; da quelh ho io brcuementeraccolto tutte q ielle, che

stot.lib.i.To Ã miogiudiciosonopiÃ¹neccssaiicÃ  quelli,che desiderano impararel'Ar-

picorÃº,&lib. te dcl Contrapunto, &ridotto!c in questobreue Compendio; Etpensan-

?iÂ«roUpArosin t*omÃ¬> cheÃ  queiri tali sia per esscre molto vtile, mi sono risoluto mandarlo

FioUstit har ^uoricon anmio , che quando bene ad alcuni non fusse molto grato, hab-

mÃ´.lib.j.ci. biaaimer.o alhmaggior parLeÃ esserc gioueuole:essendo,chemair.o;isi

Nicol. Bmt. dicc da me cosa dama, cÃ®dla qualc in margine non s'habbia Tau t oritÃ . lit

Parm.lib i. perche, come dicc Cicerone, ciascun principio, che con ragione fi prende

FrancÃ¬i. nclla foPra qnalche cosa, deue procederedalla Definitione: acciÃ² meglio s'inten

prat.lib j.ci. da,che cosa sia quella,della quale si tratta; hauendosi Ã  ragionare dej

M.Gios.Zarl. Con trapunto, & de gli dementi, & delle Ãpecie, delle quali si compone,pri-

Istit. harm.li. miera mente vedremo

4.C.8. dicees-

lerestatoGio Che cosa fia Contrapunto, & perche fia cosÃ¬ detto. Ã‡Â»p. I.

uan Darr.asc.

\'edi Lattan- TT Annodcttoalcuni,che'l ContrapuntononcaItro,chevnsemplice

Ã®!br de'oTf cantoduplicato, triplicato, & quadruplicatoadarbitriode! Com-

Dei'. cap0^'*. positorcMailDottidÃ¬moM. Franchinodice; che'l Contrapunto Ã¨vnafa

Cic. nelk Tu coltÃ , & vn modo, che in se contiene diuersc variationi di suoni cÃ¡ntabili,

fcul.qst.nella cOucertaragionediproportioni,&misuraditempo;EtÃ¨cosidetto,per-

PriIAriltoflÃ¯- cheanticamente iMusici,aua!Ã¬ti,chedali'EccellentiÃTÃ¬mo FilosofoM.Gio

no Marchct- uanni d:'Murifusseroritrouadisegni,&cara.tteridelliottofigure,Ã²No-

'oPad.nclpri te cantabili,delle quali horaNoiciscruiamo nelienostrecompositioni,vsa

mo Trattat. tlano di comporrciloro Contrapunti con alcuni punti,ponendo vn pun-

Qmd esthar. t0 contraraltro nel medesimo modo, che facciamo hora Noi vnaNota

rÂ°Ã¡acQino in contral'altra; Ma per maggiore intelligenza vediamo quello, che siaHar-

Tkeor.Jib.3. monia,&Ii suonicantabili,c'habbiamo detto.

M^GiosZarK Harmonia,qucllochefia,& di quante sorti. Ã‡ap. U.

wpÃ¬tAo.&ii T\ IconoliMusici l'Harmoniaessere didue sorti,delle quali l'vn3 di-

Duc. d'Aui.  L/ mandanopropria, & l'altranon propria. La propria dicono esser

Harmon. est quej concento di chorde,Ã² di voci consonanti nelli lor modi senza ossesa al-

"LTÃ^uocÃº cuna ddlc orecchie; la non propria dicono poi esser quella, la qualeanco-

Â»6 Vimilmm ra che habbia gli eÃtrcmi tramezati dÃ  altri suoni: nienredimeno, non con-

is. ticnc in se modula tio ne alc u na,

Del
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PRIMO. $

DelSuono. CaP' 11BoetJi.i.c.Â».

Franchinoia

DIceBoctio, chela Consonanza, cheregge ogni modulatione dÃ©lla Theor.iu'.c.

Musica, non si puÃ² fare scnza suono; il suono non si puÃ² fare senza la Jj*^Â£jÃ®*

peraissionc,&Ia percussione non puÃ² essere 'in modo alcuno senza gnoiifcr.x.dc~

moto. Perche !Ã© l utte le cose fussero immobili, non potria altri ad altro Anima. *'

concorrere, chc altri fusse commoslb giamai; &tuttelecose essendoim- M.GioÃlZarJ.

mobili, & non hauendo moto, sarebbe necessario, che nessun moto si fa- *Â«Â»"Â«">'

cesse: per loche il Suono si dice essere vna percussione dell'aria non fciol- Marga'mÃ 'fi-

tainsinoall'vdito. losophica ii.

J.cap.tf.

Cht diffÃ¨rent fiatrjlsiionOt&lA.pocc. Cap. 1JIÃ•. ÃnimaMarg'

^ . ., r filosoph. lib.

SEbencappressoil Musico questidue nomi,cioe Suono,& voce Ãono f.Cap.<s.&

cquiuochi ; Ã¨ nientedimeno trÃ  loroquesta difsercnza; che il suono Ã¨ Diodoro.

vna percussione d'Ariaindissoluta in sino all'vdito, che puÃ² nascere dai vox cst f?"1'

corpiduri,&inanimati; & la voce, Ã¨ vna percussione d'aria respirata,Ia fibih"quÃ¡tÃº

qualcnascesolodaicorpianimati;ondeil Filosofo. VoxautemsonuscÃt mipsoest. &

quidam animal i.Di maniera che ogni voce Ã¨ suo.io, non giÃ per lo contra- Priscian. tox

rio,ogni suono Ã¨ voce. Ma vediamo hora,che cosa lia Consonanza,& quel- *stact Â«nuis

lo,cheÃÃ¬aDissonanza. Â£^rm<

libr. de opif.

DeUa Consorum^ajcr DijsonamÃ§. Cap. V, Dci. capit.*.

Alberto Ma-

Dlceil serradetto Boetio, che la Consonanza, Ã¨ vna mistnra di suono fn^Ãcap de

graue,.\'aciito,c!ieperuieneallenostrcorecchiesoauemente,&vni- Voce. Nicol.

foanemente, la qualeil Filosofo dice essere ragionedi numcrinello Burt. Parm.

acuto, & nel graue; & per lo contrario, la Dislbnanza, come afferma il me- ,lb- '.*"P

deÃÃ¬mo Boetio,non Ã¨ altro, che vna mistnra di suono graue,& acuto,la qua pj^h in

leaspramentepcruieneallenostreorecchie; perÃ² chementretalisuonil'v- xheor. hb'.i.

noconl'akrononsiuogliono vnire,&in vncertomodosi sforzano di ri- c. j. & libr. j.

manere nella lorointegritÃ , offendendosi l'vno conl'altro rendono all'vdi- Â«p-,Â°.

to cattiuo, & insoaue suono. Anst.hb.Â»4e

anima poste.

M.GiosZarl.

De quante sorti fia il Contrapunto. Ã‡ap. VI. Iltic.harm.li.

i. cap.1r.

RItornando hora al Contrapunto,dicono i Musici, essere di due sorti, f^ff^y

cioÃ¨ semplice ,& diminuito.Il,scmplice Ã¨quello, che Ã¨ composto sola- Nicol. Biirt!

mente di Consonanze ,& di figure eguÃ lil vna con l'altra; si come Ã¨ Ã  Parm. libr. i.

A Ã dire Â»P>Â»-&

S. Grtg. dice

Confonantiadresse quandoduÃ§ vocesineodf tpcsecÃ³patiuntur,itatj? rnacÃºalia secundÃºaudicumÃua-

uem rcddantmelodiarn.Franch.prat.Iib.j.ca.i.&cap.io. M.Gios.Zarl.instit. harm.lib.j.cap.i.

Piecro Aron.Fior.l.j .istit.harm.'cap.I,
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4 LIBRO

dire,vnaSemibreue contro vn'altra Scmibreae, Srcofi dell'ai tre simili,co-

mein questo essempio-

Ã•

3

E

Il diminuito Ã¨ quello,che non solo Ã¨ compostosomplicementedi ConsonÃ¢-

ze,ma Dissonanze ancora, & in esso si pone ogni sortedi figure cantabilii

beneplacito del Compositore, numerate secondo la misura del suo tempo,

. come nel sottoscritto essempio si dimostra, & nell'altro discorso meglio

ftoliV* cl\ s'intenderÃ ,quando si ragionerÃ  piÃ¹ Ã  pieno di questa sorte di contrapÃ»to.

Franch. io

Thcor. hb.i.

capi.

Marg. Filos.

hb.f.cap. io.

M.GiosZatl.

hbr.j. istit

hacm. cap.},

libr. }. prac.

cap.i.

D egli Elementi,chc compongono il Contrapunto. Cap. Vil.

GLielementijche compongono il Contrapunto,sono di due sorti,cioÃ¨

semplici,& replicati; li Semplici sono tutti quelli in ter nulli, che sono

minori della Diapason,ouero Ottana, come sono I'vnisono, la Secon

daja Terzana Quarta, la Quinta, la Sesta, la Settima, & l'Ottaua, cioÃ¨ essa

Diapason ; ancora che da alcuni, & particolarmente dallo EccellentiÃsimo

M. Franchino sia messa tra le replicatemientedimeno Ã¬ me piace molto piÃ¹

l'opinione del Dottissimo Signor Zarlino, il quale con efficacissime, & viue

ragioni proua in essetto; che, per essere la Diapason il primo trÃ  gli al tri in-

terualli, & la prima Consonanza,non puÃ² in alcun modo esser composta, Ã²

replicata. Li replicati dunque sono tutti quelli, che sono maggiori di essa

Diapason ; come sono la Nona, la Decima, l'Vndecima, & la D uodecima,

con le loro replicate.

DmÂ»-
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PRIMO. s

Diuiftone dellesopÃ¬adetteFoci. Cap. Kl II.

TOlomeo,,come referiscc Boetio, chiama alcune delle sopradette Voci

trÃ¡loro congionte, vnisone : & alcune, non vnisone ; vnisone chiama f ,*.

quelle,che sempre fra loro fanno vn medesimo suono;& di quelle,che tA.GioCZ.lii.

non sono vnisone,alcune dimandaequisone, alcune Consone, altre Emme istu. U.j. c.4.'

li,& alcune Dissonej&vltimamÃ©te alcune altre dimanda Ecmeli, da queste Franch. prat.

molto differenti. Equisone chiama quelle,cheinsieme percoÃse dalla mistu- M,r.}.eap.i.

ra di due suoni differenti, fanno vn certo semplice suono: si come Ã¨ quello ea^'**

della Diapason,cio Ã¨ Ottaua,& quello della DiiHiapason,ouero Qjjntade-

cima. Consone dimanda quelle, che se bene fanno vn suono composto, Ã²

misto, Ã¨ nondimeno soaue: si come Ã¨ quello della Diapente, ciÃ² Ã¨ Quinta,

& quello della Diatessaron, cioÃ¨ Quarta, & delle loro composte, & replica-

te. Emmeli chiama poi quelle, che non sono consonanti, ma si possono be

nissimo accommodare alla Melodia, & che congiongono insieme le Con-

sonanze: si cÃ³me Ã¨ il tuono, il q uale Ã¨ la differenza, che si ritroua tra la Dia

pente,& la Diatessaron.Dissone chiami quelle,che non mescolano insieme

suono alcuno,che sia grato, ma non rendendo soauitd alcuna, o fendono

aÃpramente il nostro sentimento. Emneli poi chiama quelle, che non en-

trano nella congiuntone delle Consonanze, come Ã¨ quel Diesis Enahar- D. Nicola Vi

monico, che alcuni mettono nel numero delle e.nmeli, Scaltri simili inter- pnmo deua

ualli,come meglio,& piÃ¹ Ã pieno nel sopraserittolib.diBoetio,&neiIe Isti- suaprac.c.if

tut. Harm.del sopradetto Signor Zarlino si puÃ² vedere. Et perche habbia- M.GioCZad.

mo detto di sopra,chealcune sono Consone, cioÃ¨ Consonante, & alcune likj.cap 4.

altre Dissonami; s'ha da sapet e, che le Consonanti sono la Terza, la Qjar-

taJa Quinta, la Sesta,ok la Ottaua, con leloro composte,& replicatele Dis

sone,ouero dissonanti sono poi la Secondala Settimana Nona, la Decima-

quarta, la Decimasesta,&la Vigesima prima,con leloro replicate.Resta ho

ra,da che si Ã¨ inteso, quali siano gli elementi,& specie, che compongono il

Contrapun to, & quali siano le Consonanze, & q uali le Dissonanze, che si

venga alla loro Diuisione; & perche sono di due sorti, cioÃ¨ perfette, & im-

persette,che si vegga

Quali Consonantestano persette,& quali imperfette.

Cap. IX.

LE Consonanze perfette sono queste,cioÃ¨ l'vnisono, la Quartana Qm'n

ta, & l'Ottaua, con leloro replicate ; le imperfette sono la Terza, &

la Sesta medeÃimamente con le loro replicate, come di sopra ; & que-

ste similmente si diuidonoin due sorti, in maggiori, & in minori ^co-

me meglio al suo luogo si dirÃ , quando particolarmente di esse ragione-

remo.

Del-

G
e
n
e
ra

te
d
 o

n
 2

0
1

1
-0

9
-2

3
 1

9
:2

2
 G

M
T
  
/ 

 P
u
b

lic
 D

o
m

a
in

, 
G

o
o
g

le
-d

ig
it

iz
e
d
  
/ 

 h
tt

p
:/

/w
w

w
.h

a
th

it
ru

st
.o

rg
/a

cc
e
ss

_u
se

#
p
d
-g

o
o
g
le



L I B R O

DeÃ•Ã•Vnisono,

Cap.

X.

Boet.lit.cj.

Trancb. prac.

lib.) cap.z.&

inTheor.lib.

j.c. t. Sic. 10.

Giorgio Val

la lib. t. ca.a.

delia sua Mu

ÃÃ®ca.

Grcgor.Rhau

enchiridiÃ³ li

br.i.cap 6.

Stefan o vaâ€”

ncoli.i. cij.

M.Gios.Zarl.

Istit.har.lib.

i.c.u.&c.xo.

Grcg. Rhau.

enchiridion.

libr. 1. cap.6.

ESendo la Consonanza, come dice Boetio, vna mistura di suono graue,

&acuto,chesoaue,&vniformemente peruiene allenostre orccchic;

conscguentemente da vna istessa, & sola voce, Ã² suono non fi puÃ² pro-

durre Consonanza alcuna ;& se bene da iMnsiciegli Ã¨ mcslbtrÃ le Conso-

nanze,niente dimeno nonÃ¨ propriamente Consonanza; ma si corne ap-

preslb gli Arimmetici l'vnitÃ nonÃ¨ numero, ma origine di numerij&ap-

preslb i Geometriil Puntonon Ã¨linea, maprincipio dellalinea; cosÃ¬ anco

appresso i Musici l'vnisono si dice non eslere Consonanza,ma Tongine del-

le Consonanze; &perciÃ²Ã¨dettovnisono,che altronon vuol dire, se non

vn solo suono ; corne per il presente sottoscritto cssempio fi dimoiÃ¬ra.

f*

:=:z:|:z:i:H:,:|:2:5:

~r~~"'~"t TT-- â€”â€”

Nel quale, come si vede, non Ã¨ alcuna varietÃ  di concento : mal'vnapar-

te, & l'altra suona il medesimo.

'Del T uono.

Cap.

XI.

fioet.L4.ci4.

FrÃ¡ch. Thco.

lib. x. cap.14.

te in prat. lib.

J.cap.8.

Pietro CanÃº-

riocap.4i.

Macrobio in

Scmn. Scip.

libr. z. cap.i.

Pietio Aron.

nelLucidario

lib.j.cap. Ã¬6.

Fioraagelico

lib. 1. e.jj.

Guido Atcti-

no.

M.GiosZarl.

Iftir. harmo.

lib.j. cap. 18.

Bocc.l.i c.if.

F-l>to fiapu-

leoÃc. Vediil

sicraiigclico

doue /opra Ã 

cir.ito.

HA uendosiÃ ragionare delle Consonanze, lequali sono composte tur-

te di Tuoni,& di semituoni, serÃ  anco, al parer mio, molto vtileil sa

per prima ,checosa siaTuono, & quello, chesia semituono. S'ha

dunque dasÃ¡peie,che questo nomeTiiono nella Musica,Ã¨equiuoco; &

alcunevoltesignifica Concordanza, intonatione, &regola,mediantela-

qnale si conosceil canto, come meglio si dirÃ , quando si ragionerÃ  di que-

sta sorte di Tuoni; alcnnealtrcvokeTuonosi chiama quella congiuntio-

ne,chesi ritrouatrÃ duevoci,Ã² suoni; Del quale parlandoilnoiFroGui-

done Monaco Aretino disie,ester quello legitimo spatio,che si troua trÃ 

duevociperfette. Etcertamente li veri, & legittimi interuallidel genere

Diatonico sono questi trÃ¨, cioc il Tuono maggiore,ilminore,&ilmaggior

semituonOj&'non il minore, come mol ti hanno detto. II Tuono maggio-

re dunque, Ã¨ quello, chesegue immediatamente verso l'acuto nellechor-

denonunateDiatonicheil semituono maggioreinogniTetrachordo;&Ã¨

quello ancora, chesi troua coliocato, trÃ Ãa chorda A.t^.&a.Iq.scnza

mezo alcuno. II Minorepoi segue scmpre il maggiore verso l'acuto ; & tie-

nescmpre il terzolnteruallodiciascunoTetrachordo nella parte acuta; co

me ne i sottoposti essempi.

Tuoni
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PRIMO.

:sÂ±lÂ±S:,:s~:

Tuonimaggiori

Tuoni minori.

Del Semituono maggiore.

Cap. XII.

LA maggior parte de gli Scrittori, tan to antichi, quanto moderni, se-

guendol'opinionediBoctio,hanno detto,il Semituono maggiore,

ouero Apotome,che lo dimandino,non si ritronare naturalmente

in 1 uogo ver uno della mano : nÃ¨ se non doue sia questa positione b.fa.^ .mi;

ma ritrouarsi bene accidentalmente,ouunque fia il Tuono, figurandolo

conl'vnoj&l'altrodiqueÃKdne ÃÃ¨gnib. & *&.MaNoi ÃÃ¨guendo i piÃ¹ mo-

derni , & quelli particolarmente, che senza soflÃ¬sticheria alcuna hanno me-

glio ritrouarolct veritÃ  delle proportioni delle Consonanzemusicali; dire-

mo,il Semituono miggiore ritrouarsi sempre, senza mczoalcuno, nelprin

cipiodi ciascnno Tctrachordo nellaparte graue,trÃ  qucstechorde,cioÃ¨

U.&C.E.&I.'.&trÃ lechordeA.&b. come in questoessempiosidimostra.

Boet.li.3.c.8.

Franch. nella

Theor.libr. i.

capit. if.

Pietro Aron.

nel Thosca-

ndlo libi. a.

cap. Ã¬o.

M.GiosZarl.

Istit. harmo.

hbr.3. cap.ij.

â€”â€”â€”â€”â€”â€”â€”'~â€” ,

1$â€”

â€”â€”

Semit.Magg.

Del Semituono minore.

Cap.

XlII.

SEgue dopÃ² il maggiore il Semituono minore, che Ã  difserenza del mag-

giore hanno descritto con q aesti due segnit\. & ^.dicondo quasi com

- munemente tutti, che si ritroua trÃ  questeduechordeMi,fa.U chequÃ¢

to sia lontano dal vero, oltrelaragione, ancoil senso diquestacosa n'Ã¨ giu-

dicc;& perÃ² segueiido Noi la megliore, &piÃ¹ realeopinione,diremo, chein

efsetto q.iesto Semituono minore,si ritroua ascendendo nello acuto, tra la

chordab.& h\.comeinqtiestocssempiosi vede.

LanaturadelquaÃ¬e, ediaggiugriete.Ã²dileuareilS+ pâ€”

SemituonominoredalTuono, &disardiueiitare a!fc$j3lÂ£

minorealcuna ConsonÃ¡za maggiore, & cosi per lo ^â€”â€”-Â»Â«-

con-

Boet. lib.j.e.

8. M.&iy.

Franchino

Theor.lib.i.

cap. 15. &ia

prat.li.3.c.1j.

Pictro Aron

Fior. nelTo-

sca. li.i.c.io.

Mirg. filoso.

|:b.Ã.capit 18.

M.GiosZarl.

Iltit.hat.libr.

3.cip.&c*Ã
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PRIMO. 9

la settima, & sottana. La quinta Ã¨ quella, che lo contiene tra la terza, &Ia

quarta, & tra la sesta, & la settima chorda. La'Ãesta Ã¨ quella, che lo contiene

tra la seconda, & la terza, & tra la quinta, & la sesta chorda. Et la settima Ã¨

quella, che lo contiene tra la prima, & la seconda chorda, & tra la quarta,

Ma quinta procedendo sempre dalla parte graueall'acu ta, come in questi

essempi.

E

Seconda Ãpecie

3^

Terza Ãpecie

xsÂ±*:

Quarta Ãpecie

ts:

Quinta Ãpecie

3*Â±

Sesta specie

5:^Ã:z:z:z:

5*

Settima Ãpecie

Et la prima specie della Diapen te Ã¨ quella , che contiene tra la terza, Scla

Compen.di Musica. B quarta
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io L I B R O

quarta chorda il scmituono maggiorc. La seconda Ã¨ quella,che lo contiene

tralaseconda,&la terza. La terza Ã¨ qiiella,cheIo contiene tra la prima,& la

seconda; & la quarta Ã¨ quella, chelo contiene tra la quarta, SdVltima, an-

dando sempre dal graue all'acuto, come ne i soprascritti essempi fi vede.

La prima Ãpecie della Diatestaron Ã¨ queila,che contiene il maggior semi-

tuono trala terza,8da quarta chorda. La seconda Ã¨ quella,cheIo contiene

traIaseconda,&laterzai etla terza Ã¨ quella, chelo contiene trala prima, et

la seconda, procedendo sempre dal graue all'acuto .Onde, dico, se bene ne

auengonole sudette cose : nientedimeno per essere il primo ordinc piÃ¹ in v-

so, et da tutti i Mnsici Antichi,& Moderni ridotto in prattica; per la sua an

tichitÃ , & per lamolta riuerenza, ch'io deuo Ã  tanti, & quasi infiniti Scrit-

tori : tanto nelladiuisione delle sopradetteprincipali Consonanze, quanto

ancocirca l'ordinedelli dodici Modi ,oueroTuoni,che dimandargli vo-

gliamo,noinoncipartiremoperhora dal primo; nongiÃ ,perchequesto

nuouamente ritro uato daU'EcccllentisiÃ¬mo Signor Zarlino non sia con grÃ¡

dissimo sondamento, & giudicio: ma per ester quello, come ÃÃ¬ Ã¨ detto, piÃ¹

in vso communementeÃ  tutti, &: piÃ¹pratticato,cheper aacoranon Ã¨ que-

sto secondo,delqualesi sarÃ  mentione nel cap. 5 2.del j.Libro. PerÃ² seguen-

doilnostrobreuedisscorsointornoalla diuisione delle Consonanze secon

do'lprinioordinedellelettereGregoriane A. t\.C.D. E.F.&G.comediso

pra, uerremo alla medesima consonanza Diapason, come principale,& piÃ¹

perfetta dituttel'akre.

A ri ft.lt. t. phy

ri^dSÃ•Ã•Ã•- Dtua Diapason, oueroOttaua. Cas. XV.

dum est Suc.

Boci.hbc.19. Ouendosidunqueragionaredelle Consonanze, Ã¨cosaconueniente,

& llb'ft 'k Â° c^c S**ncoirunn dalla piÃ¹ nobile, & piÃ¹ perfetta di tutte. Adunque la

st Anft.li a. Diapason,ouero ottaua, Ã¨ una Consonanza di otto suoni, contenu-

pioblc. nella , ,, * '. .' . ,. Â«' j ''

proble. *p & ta dalla Propomonedupla,nel genere moltiphce, traquestidue termmira

Cic.inSomn. dicali i.& i. QuestaconlÃ®deratasempIicementenonha,senonuna Ãpecics

Scipio.&Ma- Maessendotramezatadaaltriinterualli,lesuespeciesonoscttetralorodif-

MÂ°6ioV.zÃ rÃ® fer^ti,secoru*olanatiiradelgenereDiatonico; lequali contengonoinse

lstj.nluÂ£.lib.j cinqueTuoni,cioÃ¨ tre maggiori,due minori: & due semituoni maggiori;&

cm Vu Ã¨ Madre,&Reginadi tutteleConsonanze, sopra lequali ha giuridittione,

kÃ»Ã¯chetPa- &sopraogminteruasto,chesiamaggiore,Ã²minoredilei. Etsebenediso-

don.*iÃ¯att. 7. pra Ã§ Jerto, chela Q-iarta, &laqiiintasono Consonanzeperfette : niente

Ã¯rauc.prar.li. dimenoquestalolaeueramenteperÃetta. LaDiapente,cioelaQiunta,c

Ã® cap. Â». & in mesla da i Musici tra le perfette: non perche sia in effettoperfÃ¨tta, ma per la

Theo.li.kc.14 soauitdjchein se contiene ; Onde ilnostro Guidonedisse, non ester uoceal-

fu^hÃst * cnna,Ã²suonoconilsuoQointosuono,cheperfettamenteconcordi,eccet-

iAgostjib.4. torOttaua,laquale,coincdiceancoTolomeo,fdunacongiuntionetaledi

de Tno.ca.*. uoci,cheeslendo duenerui, Ã² chordein ottaua,pare,chesiauno.isteslbsuo-

no
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PRIMO.

I!

no.Di qucsta parlando Plinio, dicej contenere tuttol corpodel Mondo; &

che dallaTerraaJCielo, doue si comprendono li Segni delie Stelle, fattoil

computod'ogni cosa, ciÃ¨ unaDiapason. HadimquesetteÃpecie, Ã²inter-

ualÃ¯i,comedisopra,cioÃ¨ una menodegliottosuoni; sicome hannoanco

tuttel'altrcConsonanze, le qualihannouna Ãpecie meno de iloro intentai

li; Perche come dicc il nostroG uidone, aÃfimigliandola alla settimana, si co

mefinitiliscttegiornidella settimana, noirepetiamolimedesimi ; Scilpri-

mo,aÃl'ottauogiornolo chiatniamo il medesimo: cosÃ¬ nella Ottaua, figu-

riamo,& dimandiamo le medesime uoci,perchele sentiamo consonare con

una naturale, uera concordia. Et Ã¨ cosÃ¬ detta Diapason Ã  Dia, che signi

fica per,& pason,che vuole dire tutto,Ã² uero uniuersiti; & perÃ² da i Musici

Ã¨chiamataGenitrice,8c' uniuersal soggettodi tutteleConsonanze; Hora

quali siano le sue Ipecie dette di sopra,nelpresen teessempio si dimostrano.

Prima Ãpecie

Tholomeoli

bro i.e u.

Marg.PhiJoC

lib.y.c.io.

lib.Ã.

VirgiU. Jibr.

aene.obloqut

tur numeriÃ,

septem disert

mina uocuiu

Boet.l.^.c.ij,

Guid.libr. i.

Boct. li.j.c.Â».

Franch. ia

Theor.lib. i.

capit. 14.

Franch. prar.

lib.Ã. capit. 7*

:ft

Mapotrebbedire alcuno. Perche causa, eslcndoquesta consonanzala

principale, come si Ã¨ detto di sopra, non ha la sua priin 1 Ãpecie nella prima

positione dÃ©lla mano cioÃ¨ in T. vtjaquale Ã¨ la prima di tu tte l'altre voci,co

me ella l'hÃ  in A, cheÃ¨ la seconda? A questo si risjponde, che, se bene quanto

all'ordmedelle sei voci, Ã² No:e, cioÃ¨, vt, re, mi, fa, sol, la, il r. vt Ã¨ la prima;

tuttavia,quantopoiaU'ordineeÃTentiale, &tripartitodellamauoDiato-

nica,cioÃ¨ A. q. C D. E. F. G. la prima Ã¨ A. & non r. laqualc non e stita mes

sa in tal luogo, come voce, Ã² suono principale, ma, come vogliono alcnni,

per dimortrare,che questa scienzaÃ¨ stata ritrouata da i Grecixomc habbia-

mo nel primo lib.dclGeneÃÃ¬s,cheIiibaI fa il Pairedeicantanti nellaCete-

ra, & nell'Organo:& si come nel principio del nostro Compendio si Ã¨ detto,

che Pitagora, Aristolseno,Tolomeo,&altriGrecihanno ritrouatolePro-

portioni dÃ©lle Consonanze;oltreche,comediceMacrobio,8tatfermaanco

Quintiliano, tutti gliantichiPoeti,&Scrittorieranograndemen te lodati,

B z se

Marehetto

Pad.Trat.p.ec

Pietro Canon

tio hb. i.c.itf.

Marc. Pa. nel

Trattat.8.nel

c.dcllaDiatef

saron & Bcr-

no Abba. Ii.i.

delia sua Mu-

sica. & Fioc

Angcl.Iibr. 1.

capic. 16. &

Guid. Arctin.

lib.Ã. capit.I.

Ben.lib.i e.4.
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L I B R O

Fictio Com-

caetÂ». aclla ki

stotiascolasti

cadice esset

ftatolubai.lo

iuuentote le

che di Pitago

ta ne Ã¨ stato

dctto fauolo

famentc da i

Gicci.&Gio.

cartuf nclli,.

delia sua Mu

sicacapit. 10.

Macrob. li f.

fatum. Qnjn

tilianolib.it.

Ã¯ior Angcli.

co lib.i.c. 16.

Petto Aron.

Cici.de ota-

tote. otdo est

qui memotic,

maxmiÃ¨ lu-

mc assert &c.

M.GiosZatl.

lib 3. cap. tj.

Istit.barm.

Diqucsti gei

neti questo

lib.^cap. 11.

Anstod. Lbt.

Boctltbt.j.c.

J.&li.4.e.t}.

seiTitoli delle loro opreeranoGreci, si come tra glialtrifeceVirgiliono-

minando il suo verÃo pastorale Bucolica, & Theocrito ancora, & quasi la

maggior parte delli Scrittori. Ma veniamo hora alla Diapente, come par-

te maggioredi detta Diapason.

De UÃ¡ Diapente^ vero Quints.

Cap.

XVI.

ET perche si proceda con ordinc, ilqualenon solodaÃ ciascun.i cola il

luogo suo, ma anco da gran Iume alla memoria ; essendosi rag: onato

della principale Consonanza,che Ã¨ la Diapason,laquale,comc ÃÃ¬ Ã¨ det

to,Ã¨ contenuta dalla Proportione Dupla, Ã¨ cosa ragioneuole, chc si venga

hora alla Diapente,ouero Quinta:eÃsendo,che dopÃ² la Dupla segue immÃ©-

diate la Tripla, nclla quale proportione consiste questa , tra qnesti due ter-

mini radicali Ã¬. Et si comequellaÃ¨la primadel generemolteplic^,cosÃ¬

anco questa Ã¨ la prima dcl genere supcrparticolare; de i quasi generi si sarÃ 

mentionenel nostro quarto DiscorsopiÃ¹ Ã  pieno, quando si ragionerÃ  del

laSesquialtera. E dunquechiamataDiapente, Ã dia,cheÃÃ¬gniricaper, &

pente, che vuol dire cinque ; cioÃ¨ Consonanzadi cinquesuoni ,1a quale es-

sendo semplicemente considerata senzamezo alcuno, cdivnaso'aspccie:

perciÃ² che non si troua Diapente alcuna,che di Proportione sia maggiore,

Ã² minore d'vn'altra; la quale se beneÃ¨ Consonanzadi cinque voci, Ã² tuoni,

non perÃ² si ritroua in tutti quei hioghi, che tra loro sono distanti per cin-

que inter ualli,si come pensÃ² AristoÃÃ®eno : auenga chc se bene da q. ad F. &

dae.Ã b.acutocisonocinqueinteruallinionper questo si gÃªnera traloro

questaconsonanza,la quale tiamezata diatonicamente nelli suoi estremi

haquattro Ãpecie: tra leqaalisi contengono due Tuoni maggiori; vno

minore, & vn semituono maggiore, come ne i sottoposti eÃsempi si vede.

:Ã•EÂ±

4â€”

:2z::;z:2:

-fcvvv Hv

Prima.

Seconda.

Terza.

Contro Pie-

tio cauuntio

lib.i.cap 48.

Quarta.

Ma eÃsendopoi distesa tra questi interualli, cioÃ¨. U. & F; ouero tra e. &

b, vieneÃ  elserediminuitad'vn Tuono,& vieneÃ  contenere solamentedue

Tuoni, & dueSemituoni; Di maniera chc, & dica chi vuole, questa conso-

nanzasiaditrÃ¨sorti,cioÃ¨psrfetta,impersetta,cx; supertÃ¬uajcheio(quanto

a me
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PRIMO.

*5

Ã¡ me,ogni hora che non contengaIi tre Tuoni,& il Semituono,co:nedi so-

pra, ma sia diminuta, o accresciuta, coms in questi essempi,

rpfea

pEZl

auâ€”

f Ãº

imperfetta. SuperHua.

non tengo;clie la sia Consonanza: ma, come dicc Franchino, vna Dislonan

zaincÃ³ueniente alla cantilena:si come meglio nelle Regoledcl Contrapun

to neUa Regola seconda s mtenderÃ .Et se benequesta Diapenteimperfetta

si pone nelle cÃ³positioni di due, di tre, di quattro, & di piiÃ¬ voci ; Dico,che

Ã¨ posta nÃ³ corne Consonanza,ma nelmedesimomodo, che fi pongono le al

tre Dislonanze, cioÃ¨ nella seconda testa delli Battuta; comein q;iesti sot-

toposti elsempi di due, di tre, & di qaattro voci si puÃ² beniÃsimo vedere.

Aduevoci.

F ranci), nella

prac. U.3.C.5.

A tre voci,
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L I B R O

Aquatrovoci.

B

:1

Neiqualiessempisi vedeladetta Diapente imperfetta esser posta nella

ÃÃ¨conda testa delia Battuta come J'altre Dissonanze.

Delia Dutcflkron, outrÃ© Quart*.

Cap. XVII.

Boct.I.i e.tS.

Ftanch prat.

H.3.C. y.8f5.

Nota che

Bon. nellib.

dcU'Aritmeti

ca dimanda

qa.'ftaconso-

nantia prenci

pe delie altre

perche rap-

presenta i

qaattro ele-

menti li. i.c

48A Arith.St

M.GiosZarl.

Istic. har.lib.

J-wp-4-

Rocc.li.iiii. c.

6. 5; cap i}.

FrÃ¢ch. Thco.

hb.t cap.13.

DOpÃ²laDiapentesegueimmediatamentela Diatessaron, cosÃ¬detta

in Greco Ã¢Dia.che significa per, & tessaron, che vnoI direquattro,

cioÃ¨ Consonanzadiqiiattro voci,Ã² suoni; cheÃ¨ contenuta nelse-

condoluogo del genere super partientetraquestiterminÃŒ4,& 3 ; laquale

considerata,comesi Ã¨ detto delÃ®'altre,semplicemente,& senza mezo alcuno

non ha, senon vna sola Ãpecie; MaessendoDiatonicamente tramezatada

al tri suoni, ha tre Ãpecie, che nascono dalla varietÃ  del semituono maggio-

re,ilqualefi trouadiuersamenteposto tralelor chorde mezane, cioÃ¨ nella

prima nel secondo luogo; nella seconda nel primo, & nella terza, nel terzo;

come in questo essempio si vede.

Prima specie.

35*

:3e:

Terza specie.

Seconda specie.

Et se
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PRIMO

if

EtsebenelaDiatessaron Ã¨ Consonanza di quattro voci; Ã¨ nondimeno

Â«Fauertire, che quella Consonanza non si ritroua in tutti queiluoghi, ne i

quali sono quattro voci, Ã² suoni,nel modo,che si Ã¨ detto di sopra della Dia

pentc,comesÃ¬ pensÃ² Aristolseno: perche da F. Ã  ^. tanto acuto, quanto io

pracuto, tal Consonanza,riipetto altritono,non si troua;&acciÃ² si proce-

da diÃtintamente: Tritono chiamano li Musici quella congiuntione di tre

Tuoni,laquale si ritroua tra si & tu come in questo esscmpio.

Doue questa consonanza non contiene altro,

che due Tuoni, & vn maggior semituono, come

disopra. Et sebene nelle compositioni alcune

volte si ritroua costituita tra questi interualli, Ã¨

posta come DissonÃ¡za nella leuatione della Battu ta, come disopra la Qujn

ta impersetta, & non come Consonanza; si come negli infrascritti essempi

nelle penultime Note dell'Alto, & del Tenore del primo, & nelle penultime

del Canto, & dell'Alto del secondo si vede.

-â– trai

L-$.

$

Boet. lib.f.c.

Fianch. nella

Theor. Ub. i.

cap i*.

Aristoss.li. t.

vedi meglio i

suoi errori in

FrÃ¡ch. Theo,

libr.i. c. t6.Sc

nelle Isti.har.

hb.t. c.33.

Franch.lib.j.

c.iiii. le lib.j.

cap.6.

Canto

Tenore.

ri

Alto.

te

tâ€”|Â±+i

Basso.

Canto. H Alto.

Tenore*

5q

Basso.

:D=Â«:

Et se bene alcune volte ancora si trouano messe nelle Compositioni di

tre, di quattro, & di piÃ¹ voci, nel principio della battuta, come ne i sotto-

posti eslempi.

A Tre voci.

H Canto. Alto.

Tenore.

A qua-
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LIBRO

A Quattro voci.

Tenore.

Basso.

Fraoch. prar.

libj.eapt.fc

capit.7.

W.Gi'os.Zarl.

litit bjr.libr,

j.cap.j fciy.

PictiO Aron.

lHitbatlibr.

Lcap.19.Ji

Tiorangelico

lib.l. cap. 3<5.

questo nasce,non perche tra queste chorde f. & b. in modo alcuno si ritro

ni la Consonanza, ma per virtÃ¹ dell'altre consonanze, che si ritrouano tra

lealtreparti, median te le quali il Tritono non puÃ²cosÃ¬ aÃpramente ferire

il sentimento nostro.

Delle Confinane imperfette maggiori, & minori ,& prima del Ditono

onero T er^a maggiore. Ã‡ap. XV111.

DOpÃ² le Consonanze perfette vengono le imperfette, come disopra;

tra lequali Ã¨ questa differenza, cioÃ¨, che alcune sono maggiori, & al-

cune altre minori. Lemaggiori sono quelle,gli estremi deÃ¬leqiiali so-

no contenuti da Proportioni maggiori,& da maggiori interualli;& perciÃ²

il D itono, Ã² uero Terza maggiore Ã¨ cosÃ¬ detta, per esser composta di due

Tuoni, ma non giÃ  scsquiottaui, come molti hanno dettoana d'vno mag-

giore,contenuto dalla proportione (Ã¨squiottaua,& da vno minore conte-

nutodalla proportione sesquinona. IlDitono, Ã² Terza maggiore adun-

que considerato scmpliccmente)& senza mezo alcuno tra i suoi termini ra-

dicali 5. & .f.nel tetzo luogo del genere super particolare dalla proportio-

ne sesquiquarta, si puÃ² dire il medesimo, che si Ã¨ detto dell'altre, cioÃ¨ ; che

non habbia scnon vna sola soecie:conciosia che tanto siano distanti in pro-

portione gli estremi del Ditono posto nell'acuto, quanto quelli d'alcun'al-

tro posto nel grane; Ma essendo tramezato diatonicamente da altri Suo-

ni^ diuiso in dueTuoni, le soecie soc sono due, tra le quali Ã¨ questa diffe-

renza; che nel primo interuallo della prima Ãpecie si ritroua il Tuono mag

giorc,& nel secondo il minore, come in questo effempio.

te

:*:5Â±!

â€”

â€”~â€”

â€”

Prima soecie, Ã² vero.

Nella seconda specie si ri troua poi il Tuono minore nel primo, & il mag-

giore nel secondo, come qui si vede.

Quando
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17

â€”

- , â€ž

r, , -

w r\ m â€” ' i, i   i. , r 1

Quandodunqueduepartiseranno distantitra questiduesuonicomein

questoessempio. i ,

diremo,chesia- ^k.â€”â€”5fl li~'"B"

no distanti per 5 Ã‡-g- 33- ÃŽCP-j-~

vn Ditono, oue- ~Hâ€” r â€”'â€”j~J Â»â€”

ro per vna Terza maggiore.

D el Senti ditono, ouero TerÃ§a minore.

Cap. XIX.

ILSemiditono, ilqualeda iPrattici Ã¨ detto Terza minore, la forma dcl

qualeÃ¨ contenuta nel generesuperparticolare dalla proportioneSesqui

quinta nel quartolnogo, considerato diatonicamente,& senza mezo al-

cuno, Ã¨ d'vna sola specie, fi come se detto di sopra dell'altre Consonanze:

ma eslendo t ramezata diatonicamente da altri siioni, ha due foecie, tra le

qualiÃ¨questadifferenza,chela prima contiene nel primo hiogo ilTuono

maggiore,& nel secondo il maggior semituono;& la seconda contieneil

detto semitnono nel primo interuallo, &il Tuono nel secondo, come in

questo essempio.

Franch. praÃ§,

lib.j.Jca. i.8c

M.Gios.Zarl.

Istichar. ii.j.

capit.itf.&

Pietro Aron.

Istituc. harm.

libo.ca. i8.fc

Fiorangclico

lib.i.cap .7.

rima ipecie.

Seconda ipecie.

Qiiandodunquesi troneranno nelle compoÃÃ¬tioni due parti distanti

1'vnadaU'altrain questo modo,

Diremo, che siano distanti per vn Semiditono, Ã²vero per vna Terza

minore.

Dello Ejsachordo maggiore, Ã² uero Sefta nuggior*. Ã‡ap. XX.

LO Essachordo, Ã² vero Sesta maggiore,cosÃ¬ detto dal numero delle vo- Franch prat.

ci, Ã² suoni, chein se contiene, Ã¨ vna Consonanza composta di ÃÃ¨i voci, libr. j.cap.a.

Ia quale ha la sua fbrma dalla proportione superbipartiente terza, M.GioCZarl.

chcÃ¨ la prima diquÃ©sto genere tra questi termini radicali r. & 3. Qiiesto Â£j)ar,

consideratoneisuoiestremisolamenteÂ» sipuÃ² dire come dell'altre, cioÃ¨, ^orang/lico

che sia di vna sola ipecie ; Ma elsendo diatonicamente diuiso, & tramezato lib.i.cap. 41.

Coiiipen.diMusica C da
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L I B R O

da al tri suoni ha tante specie, quante sono le variationi dei luoghi del Se-

mituono i Et secondo j Prattici, Essachordo Ã¨vna compositione di sei vo-

ci, Ã² vcro suoni, che contienc quattro Tuoni, & vn Semituono maggiore,

come nel presente essempio si dimostra.

Prima specie.

Seconda Ãpecie.

Terza Ãpecie.

Qiiandoadunqaenellecompositionisi troueranno due parti,!' vna con

l'altra in queÃlo modo.

â€”â€”

â€”

m

Franch. prat.

libr.}. cap.i.

MGios.Zarl.

Istit.har. h.3.

capit.ll.&

Pietro Aron.

Istitut. haÃ¯ra.

lib.i.capit.23.

Fiorangcl. Ji,

l.cap.41.

si dirÃ , che siano distanti per vno Essachordo maggiore, Ã² vero per vna Se-

sta maggiore.

'Dell'Ejsackordo minore, Ã²uero Seflaminore. Cap. XXI.

LO Essachordo minore,Ã² veroSeÃla minore, cheÃ¨ contenuto dalla pro

portione superpartientequinta, Ã¨ nmihnente vna Consonanza di sci

suoni, la qualeessendoconsideiata nei suoiestremi termini solamen-

te si potrebbe dire il medesimo, che ÃÃ¬ Ã¨ detto dell'altre, cioÃ¨,che non haues

se, se non vna sola specie : ma esseudo diatonicamente tramezato, anco que

stoha treÃpecie; sicomedallavarietÃ  dei Semituonisi puÃ²comprendere;

&Ã disserenza della maggiore conticnetreTuoni,& dueÃÃ¨mituonimaggio

ri, comein questo eslempio.

13

5:l~=sSVv2:

Prima Ãpecie.

ad

Tcrza Ãpecie.

Seconda Ãpecie.

*5:
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PRIMO. I5>

Quandoadunque dueparti serannol'vnacon l'altradistanti in qucsto

modo;

3t

S ,

5:

â€”' '**

â€”1

HÂ»

t

, - â€”~ -"-r" â€” Â»w.*,v

ramente, per vna Sesta minore.

De Sa Dupente col Ditono, Ã² uero Settima maggiore. Cap. XXII.

ET perche, se bene THarmonia, principalmente si compone di Conso-

nanze,/Ã¬ vsanoancoin essais Dissonauze;che(comeÃ suoluogo,ck

tempo si dirÃ ) essendo in essaposteregolatamente,r.on solo non ossen-

donol'vdito, ma gli danno anco diletto; & essendosi fatto mentione deila

Qui n ta imperfetta,acciÃ² che anco k Ditfonanze habbino il 1 uogo Ioro, ver

retno allaDiapente col Ditono, Ã² vero Settima maggiore, 8c poi alla mino-

re ; dopÃ²leqnali, vedutosibreuemente,come nelle compoiitiom sideua-

noporreledetteConsonanze,siporrÃ ÃineÃ queitonostro primoragiona-

mento hanendo Ã  memoria il precetto d'Oratio, che sempre ci serÃ innanti

gliocchi. Ritornandodunquealla Diapente col Ditono, ouero Settima

maggiore diconoiMusici,esserevnointeniallopostoneU'ordinedelliDisso

nanti, ilqualecontienein se set te su o ni, tra iq.ialisono cinqueTuoni mag

giori, & vn Semituono maggiore, dal qual numero diSuom l'hanno anco

chiamatoEptjchordo, chealtro non vuol dire, se non Interuallo disette

chorde, ilquale essendo considerato scmplicemente ne i suoi estremi, & sen-

zamezoalcuno, non hÃ  se non vna Ãpecie sola : ma essendo poi diatonica-

mente diuiso inTuoni , & semituoni, n'hÃ  due, come in questo essempio.

Prima specie

:Ã¯Â±5:

Franch. prar.

hb.j cap.4.

Pietio Aron.

Istit har lib.

1. cap. 14.

M.GiotZarl.

Istir.har.libr.

j.cap.Â»*.

oratio libr. I.

delia Poet.

Quicquid

prxcipicsesto

breuis,vt cico

dicta. Perci-

piant animi

dociles , te-

ncantque fi-

dÃ¨les &c.

Seconda Ãpecie.

QiÃ»do dunque due parti serÃ¢no nel graue, & nello acuto in queste chorde,

diremojchesonodÃ¯stantil'vnadall

'

al tra per vna Diapente col Ditono,

Ã² vero per vna Settima maggiore.

te

[ 111

1 1 1 1

-â€”

U

H

â€”

Compen.diMusica.
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PRIMO. ii

Chele Consonance mescolatecon le Dissonance fanno sHawtonia piÃ¬t

diletteuoUy & piÃ¹grata all'vd;to.

Ã‡*p. XXIIII.

ETsebcne,comenelprincipiosicdetto,l'Harmoniasicomponeprin- ctjpf,^

cipalmentedi Consonanze; tuttauia, senonfusseroleDiÃsonanzc, nÃ³ M.G!os.ZÂ»rI.

scrcbbe cosÃ¬ vaga, & diletteuole all'vdito; il quale non akrimente si di Iilit.har.hbr.

letta della varietÃ  de i suoni consonanti,&delli Dissonanti,che sifacciail *caP. **'

sentimentodel vedere,della diuersita,& contrarietÃ¡ dei colori,iquali quan-

tunque tra loro siano di natura contrarij,& diuersi,nientedimeno q .Ã¬anto

piÃ¹ sono da Eccellenti Pittori con buona, & bella maniera accommoiati,

tanto maggior belkzza,& vaghezza rendono Ã  gli occlii nostri. U simile dÃº-

queauiene delle Dissonanze,Ic quali quÃ¡topiÃ¹ tra loro sono cÃ³trarie,&cÃ³

bello ordinc accomodate,tanto maggiore Ã¨ la vaghezza, & il diletto, che al

le orecchie nostre rendono. Et veramente, se nelle cantiiene non sÃ¬ odissero

altro, che CÃ³sonanzc solamÃ©te; ancora che facesscro buono,cftetto nÃ³ da-

rtbbeno perÃ² al sentimÃ©to nostro quel diletto, che danno cssendo con ordÃ®

ne, & con regola mescolatecon le Dissonanze. Et perche, Ã  mio giudicioÂ»

questoÃ¨ il fondamento di tutto'l ragionamentoMusicale,dÃ  cheÃÃ¬ lÃªranno

tonosciiite, quali siano le Consonanze, & qualile Dissonanze sopradette^Ã¨

necessario vedere il modo, che si dee tenere nell'accomodarle nelle Compo-

sitioni secondo l'oi.dinc&le bnoneregoledegli Antichi,&moderni Musi-

ci, le quali tutti si metteranno ordinatamente nell'altro seguen te discorso,

con quella breuitÃ , & facilitÃ  maggiore, che sera possibile.

Ter quai cagione s ^Ãutore habbia seguito solo [opinions di M. Gioseffo

Zarlinointorno aileproportioni delie Confinante.

Cap. XXV.

. . . Boct.Ii.f.ct?

POtrebbono taluolta alcum merauigliarsi, che intorno alleproportio Anstos. dilic

ni di queste Consonanze, lasciato l'opinione di Boctio, di M. Franchi- eflcr compo

no,&communemÃ©tedi tutti gli antichi,&modcrniScrittori,che tut- ^? g^'t^u"

tivnitamentehanno detto, la Diapason ester composta di CinqueTuoni, capit JO &'

& di due Semituoni minori; & il semituono maggiore non si ritrouare dia- Franch.prar.

tonicamente m luogo alcuno della mano, & il mmore ritrouarsi tra queste 1 >h.$ capir.i.

chordeE, &F.& conseguentementeilDitono esscr composto di dueTuo- g^''^3

niSesquiottaui,& il Semiditono d'vn Tuono, & d'vn Semituono minore; & c c ^ ^'iet

simihnenteloEssachordo maggiore (credendo, che le Consonanze musicu /\!Cm ncITo

lisiano sorsecontenuteda vnaforma)eiser composto diquattroTuoni,& scmcJIo lib.

di vn Semituono mir.ore; & il minore di treTuoni,&di due semituoni mi- p/^^iu

nori; lasciata dico l'opinione di Boetio,& di molti altri, io habbi voluto sc y |*"^r *

guirc quclladivno soio. A i quali bixuiemente rc{pondendo,dico;Chc non cap. ij.

dec
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L I B R. O

M GiofZarl <^cc eslcredi mera.uiglia alcnna, segli antichiFiloÃbsi, Boctio, & tutti quel-

Ã¬iiii haÃ¯ bb. Ii,chehannolcguitolaloroopinione,nonhabbinohauutaIavera,&per-

4 Ã l.insinc. fcttacogiiitionedi tali proportioni; perciÃ²clieessendoquesta,comei'aItrc

Ã' libj.cij. Scienze,diuisa in due parti, cioÃ¨nellaTheorica,&nella Prattica:&eslendo

ia .me. ilpropriofinedelIaTheoricaJacognitionedellecoÃe intesedaU'intelletto

^ilenus lib ^am^te'^ ^ella Prattica l'operare: & eslendo queste due parti insieme tal-

a jÃ\cthodÃ® mente congiunte, chepertalragionenonsipossonosepararei'vnadall'ai-

medcodi. ca. tra, se come vn Medico (come dice Galeno) che I iabbia solamen te la Theo-

6. inquic. rica della Medicina, mai potrÃ fareperfetto giudicio d'vna infirmitÃ ,senza

AÃ~ Ia Prattica; & cosÃ¬ Per 1o contrario, hauendo solamen te la prattica senza la

persettioiÃÃ' Theorica potrÃ  sempre errare: cosÃ¬ fimilmenteÃ¨ da credere,che non hauen

nccessanam do hauuto questi tali altro, che la Theorica, non habbino per conÃequen-

ce mcrhodÃº , zapoturoarriuarcallaperfettacognitionedi tali proportioni. Ilchevo-

qoÃ§ circa lCndo dimostrare il nostro Guidone Monacho Aretino, parlando del libro

exÃªrdwtio* ^ Boetio foPra la Musica, dissc. Cuiusliber, non cantoribus, sedsolis Phi-

nem,qiiÃ¡cir- losophis vtiliseÃt.NondeedÃºqueessermerauigliaalcuna/e'lnoÃtioSignor

ca particula- ZarIino,esl'endo non meno Eccellente nella Prattica, che nellaTheorica,co

ria uirsutur. mcbenissimol'operesuedimostrano,n'habbia ritrouato lavera forma; NÃ¨

* dfb*lU*,l,'Â« ancodeeparereimposlÃ¬bile, sefra tantiScrittori, in cosÃ¬ lungo Ãpatiodi tÃ©-

nccteÃ®ncedit po,da nessunoaltro non iÃ¬ano stateconosciutetali Proportioni : perche

qui autem questo, come si Ã¨ detto, non solo Ã¨ nato per la poca prattica , ma ancora,

uno 'antum percheacquictandosi alla sentenzadi cosÃ¬ graui Autori, nonhannofatto

(Vam^'se'Ã altroparagonedelleproportioni ditali Consonanze, nÃ¨ cosi sottilmente

rnans pua- hmestigatonelaveritÃ  con quello studio,&diligenza,c'hÃ fatto esso Signor

gir. &c. Z arlino ; ilqualeraccogliendo diuersc cosseda i buom Antichi,le ha non so-

Guidoiib.i. lofaÃ¡litate,maancon'haritroiiate dell'altre dinuouo; con lequalinon

solo ha mo'to bene apertola strada Ã  i virtuosi, clic della Musica si diletta-

r.o, ma anco ha reso il suo pristino, & antico honore Ã  cosÃ¬ nobile Scienza,

la qualehormai con maestÃ , &decoropuÃ² veramente companre tral'altre

sue compagne, &sorelle.

II Fine del primo Libro.

LIBRO
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*4

LIBRO

c he non si demo porre due Consonante pet ft t te del mÃ²defimo genere, l'vna

dopÃ² l'altra, che insieme ascendino, Ã² discendono/Ã¨n^ame^p

alcuno, Qap. 11.

Fraudi rar T ASecondaregolaÃ¨,chedueConsonanze perfette del medesimo gene

libj Vjpuj. J , re non ^ deueno porre conseguentemente, & immediate,insieme asce

dendo,Ã²discendendo nelle Compositioni, come sono due vnisoni,

due Ottaue,Ã² due Quintadecime ; & ancora due Quinte, Ã² due Duodeci-

me, le quali, come si Ã¨ detto, ben che non siano perfette, si pongono frale

perfette, Ãcruando perÃ² la loro proportione, come ne i preÃenti eÃsempi.

ss;*:

Etla ragione Ã¨, che non nascendo l'Harmonia senon da Suoni traloro

diuersi, & contrarij, come nel principio si diÃse, non solo fa bisogno, volen-

do che le parti siano harmoniose, che siano distanti l'vna dall'altra nel gra-

ue, & nello acuto, ma siano anco nei monimenti differenti, & che conten-

ghino Consonanze contenute da proporrionidiuersc.Questa regola none

arbitraria, ma legale. Et perche sono alcuni, che dubitano, se stante questa

regola, che non si deuano mettere due Consonanze del medesimo genere,

come di sopra, si poÃsano porre due Quinte, che non siano del medesimo

genere, come in questo preÃÃ¨nte eÃsempio. i . 1 u l

le quali stante, dico, la detta regola, che j -g--V 3â€” ^-g-i'

prohibisce solamÃ©te quelle del medesimo 3 Z  _IsJ_?II II

Franch.lib j. genercper eÃsere queste di di ner so genere, a '<

cap. 3. parc che fi pollino ammettere. Si risponde,che eÃsendo tale Diapente dimi-

n ui ta d'vn Semituono,la quale di sopra fÃ¹ chiamata Imperfetta,non Ã¨ piÃ¹

Consonanza, ma vnaDiilonanza nÃ²conueniente alla cantilena. L'effetto,

chcfaccia tradue Consonanze perfette la Diisonanza,si dirÃ  nella Ãeguente

l'cuoia. Il porre anco d ue, Ã² piÃ¹ Consonanze Imperfette del medesimo ge-

nere l'vna JopÃ² l'alti a senza mezo alcuno,come due,Ã² piÃ¹ Terze maggiori,

due minori, due Seste maggiori, Ã² due minori, Ã¨ poco lodeuole : se bene al-

I.uigi Dctice cimi tengono, chele regole delle Terze,& delle Seste maggiori, Ã² minori sia-

pcI i;<o D:alo no arbitrarie, & non legali. Hora, da che gia si Ã¨ detto, quali siano le Ter-

go noie que- & j Se^c maÃ§gÃor j & minori, verremo alla Terza regola, la quale Ã¨.

Ita opinione. oa * 0 Â»
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S E C O N D O.

Che tra due Ccnsonsn^e persette delmedesmo genere 'siponga une

hnpersett*. Cap. II J.

LA terza regola Ã¨, che tra due Confonanze perfette del medesimo ge- Franeh.lib j.

nerein diuersi,oconsimilimoti,acate, Ã²graui,fideeporre in mezo put. capuj.'

vna Consonanza imperfetta, come la Tcrza, Ã² la Sesta. Etperchein

questa regola sono alcuni, che dubitano; se tra due Consonanze perfette

del medeÃimo genere, in cambio della imperfetta si possa mettere vna Dis-

sonanza, come Ã¨ la settima, Ã² simili,

Iaqualefaccia il medesimo effetto, P^UjOlIZ^

che fala Consonanza imperfetta in

questomodo;

A questi si risponde, con l'auttoritÃ  dÃ¨ veri, & perfetti Musicij che la Dis-

sonanzaposta trÃ due Consonanze perfette,non rende variationealcuna

di concento,& comes'edettodisopra,tal Dislbnanza cosÃ¬ posta tra due

perfette, Ã¨inconuenienteallacantilena. Main che modoleDislonanzesi McioCZar!

possinoporrenelle compositioni,s'accennÃ²di sopranel primonostrora- Ist"lt "'

gionamento,quandosÃ¬ragionÃ²deiIaDiateflaron.ilMi,contra'lFa,non capÃ¹. 47.

si porrÃ  mai in vna delle Consonanze perfette, come si Ã¨ in Quinta, Ã² in ot-

taua, nemanco in Dislbnanza, come in Seconda, in Quarta, Ã² in Settima

(in principioperÃ² della Battuta) come di sopra si Ã¨ detto quando si ragio-

nÃ² della Quinta imperfetta,&deU'altrediÃTonanze,lequalinellecomposi

tioni,sempresipongononelleuare della battuta j come ne ifottoposti es-

sempisidimostra. .

T~r$ rz

15::

p:~:Â±i_

â€” '-'

3-

â€”a*â€”

-V'

quar.

Quinta no

nbuona

ottaua.

secun.

settim;

l.

fÃ¬-4--.

A. .

:. M ft

1

â€”

^-

H-

-j -' , ,'

, â€”-â€”â€”

-Ã®- t

J

3 A Ã* A

Fâ€”41

ftâ€”Â£d

4

â–  â–  Â»

SecÃ³dabuona 4.buona y.buona 7-buona
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li LIBRO

Dai quali essempi si puÃ² facilmente comprendere la perfettione della

Diapason, Ã² vero Orraua, la quale con effetto tanto nella leuatione, quan-

to anco nella posinone della Battuta non puÃ² sopportare imperfettione

alcuna,come fanno l'altre Consonanze, & le Dissonanze ancora. Ma venia-

mo hora alla quarta regola, nella quale si diÃpone;

Che due,Ã² piÃ¹ Consonarne perfette assimilila dopÃ² ÃŽ'altra fi possono

fare. Ã‡ap. IIII.

Ã¯rjnck lit j. 'W" A quarta regola e, che piÃ¹ Consonanze perfette, & diÃTÃ®mili ascenden-

"PJj l^do,Ã²difcendendondContrapuntosipossonofarc,comela Quinta

Regoi.4. x-> dopÃ²i'VnisonojÃ² dopÃ² l'Ottaua,&l'Ottaua dopÃ² laQuinta,& le rc-

stantiin questo medesimo modo, come in questi cssempi.

â€” â– , â– 

1

Che due Consonante perfette del medefimo genere Ima dopÃ² l'altra

possono constitHirsi. Cap. y.

Franch.lib.f. T A quinta regola Ã¨, che due Consonanze perfette simili possono nel

Â«Â»P }' \ Contrapunto conseguentemente, & immediate constittiirsi : pur che

Kcgol.j. procedilo per mouimenti contrarij, & dissimili, comesi Ã¨, fedidue

Ottauc la prima siadistesa in acuto, & la seconda rimessa nel graue, & cosÃ¬

per lo contrario. Similmente, quando scranno due Quinte, delle quali la

prima sia condotta per position;,&. la seconda per cleuationc,fii cosÃ¬ per Io

contrario, come in questoesscmpio.

H... n. .

â€”

n ~:

â€”e~l

::z:Â£

Â±Â±

'â€”A-

:~:<T

â–¼

G
e
n
e
ra

te
d
 o

n
 2

0
1

1
-0

9
-2

3
 1

9
:0

6
 G

M
T
  
/ 

 P
u
b

lic
 D

o
m

a
in

, 
G

o
o
g

le
-d

ig
it

iz
e
d
  
/ 

 h
tt

p
:/

/w
w

w
.h

a
th

it
ru

st
.o

rg
/a

cc
e
ss

_u
se

#
p
d
-g

o
o
g
le



G
e
n
e
ra

te
d
 o

n
 2

0
1

1
-0

9
-2

3
 1

9
:0

7
 G

M
T
  
/ 

 P
u
b

lic
 D

o
m

a
in

, 
G

o
o
g

le
-d

ig
it

iz
e
d
  
/ 

 h
tt

p
:/

/w
w

w
.h

a
th

it
ru

st
.o

rg
/a

cc
e
ss

_u
se

#
p
d
-g

o
o
g
le



i8

LIBRO

Et per torre via ogni dubbio , che poteÃse naÃcere nella mente di alcuni, i

quali nello Ãpartire le altrui Composi tioni hauesseroper sorte in quelle de'

Musici Eccellentissimi ritrouato tali passaggi, che da i buoni Autori sono

veramente poco lodati ; A questi si riÃponde, che se bene tali salti, & passag-

gi sono stati fatti da buoni, & Eccellentissimi Musici nelle loro Compositio

ni di 4. di f.di Ã. di 7. di 8. & di piÃ¹ voci, nelle quali, si come meglio al suo

istit'harTib ^uoÃ‡o^ dhrd, quÃ ndosi ragionerÃ  di Ã¹mili forre di Compositioni, non si

Ã²p.o. * possono cosÃ¬ olseruare quei legami appartenenti al Contrapunto nel me-

desimo modo, chesi possono nelle Compositioni di due,& di tre voci ; tut-

tauia, perche, come dice Terentio, Deteriores omnes sumus licentia,volen

dosi saper bene, & eÃquisitamente l'ordine buono, chcs'ha da tenereneldi-

sporrcle Consonanze,non conuiene,ches'incominci in modo alcuno dalle

cose, chesi possono ammettere nelle Compositioni di tante voci, ma bene

da quelle che si denno fareprima Ã  due, & poi Ã piÃ¹ voci, nelle quali, come

al suo luogo si dirÃ ,tal cosa si sopporta dal sentimento nostro, che non si fa

in queste di due, & di tre voci: oltre che tutte quelle cose, che sono buone Ã 

due voci ,Ã  quantepiÃ¹ sono, tanto diuentano megliori ; il che, comes'in-

tenderÃ , non auiene per lo contrario, si come con particolari essempi ali ho

ra si dimostrerÃ , quando si verra alla particolare descrittione di alcuni sal-

iche seranno buoni, & d'alcuni altri cattiui. SerÃ  ben lecito andare dalla

Consonanza imperfetta, che sia minore di proportione della seguente,

quando le parti insieme a scendano, ouero descendano, pur che vna di esse

faccia il mouimento congiunto,& sia d'vn Semituono maggiore, in questo

modo.

.13:

-A-5L

-A

-A

ti*

1

r

â€”A-

Sera ancora Ãecito /enireda vna Consonanza perfetta, all'imperfetta,

quandole parti ascenderanno,Â© descenderanno insieme, purche l'vnadi

esse faccia il mouimento congiunto, & la Consonanza imperfetta sia di

maggiore proportione della perfetta. Si potranno ancora porre due Con-

sonanze, l'vna dopÃ² l'altra, che facciano tra due parti il mouimento sepa-

rato; pur chevnadiessesimouapervna Terza minore, comein questoes-

sempio.

Potranno
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SECONDO.

*2

3E~Â±Â£
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i Ã¬i.

.4â€”

rtr

â€”f-

,â€”â€”

Potranno ancora due parti descendere, Ã² ascendere insieme per moui-

menti separati,& venire dalla Terza alla Qu inta, &dalla Quinta alla Terza,

come in questi sottoposti essempi Ãi dimostra.

F.t perche i mouimenti,quanto piÃ¹ sono vicini, tanto piÃ¹ sono naturali,

Ci cantabili: perÃ² s'auertirÃ ,chelepartidei Contrapunti,tanto, quando a-

iccndonojÃ² discendono insieme, quanto ancora, quando si moueranno in

diuerseparti, non molto s'allontanil'vna dall'altra per simili mouimenti,

come in questo presente essempio.

Si

1

IT.

1 . A

..A

A

-

- -0

A

â€”0-

.-. -V.-.

yâ€”

V

yâ€”

bâ€”â€”'

â€”

^.

A-

A

,â€”. i -

-

Le quali distanze, se bene non sono diÃsonanti, tuttauia, oltre che i can-

tare sono difficili, sono anco poco grate all'vdito. Ma veniamo hora alla

settima regola, nella quale si ve drÃ 

Come da vna Consonanza imperfÃ¨tta fi dent andare a vna perfetta

piÃ¹uicina. Cap* VII*

LA settima regola Ã¨, che, quando dalla Consonanza imperfetta si vor- Ftanch.lib.j.

rÃ  andare alla perfetta, s'andrÃ  sempre alla piÃ¹ vicina, come per eÃsem prarcap.j.

sempio, quando le parti tra loro seranno in Sesta maggiore, ailhora RcgÂ°'.7.

procedendo atnenduepermouimenti contrari), cioÃ¨ la parte grane deieen

dendoper vna voce, &l'acuta ascendendo per vn'altra,subito coauerrau-

no
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L I B R O

no in Ottaua', la qualc, considcrata la cont rarietÃ  de i moti, Ã¨ piÃ¹ propin-

qiiaaddsasesta. IlcheÃ¨ propio ddlaSestamaggiorc andare all'ottaua,&

della minore piÃ¹ frequentemente andarcalla quinta,con vn solo mouimÃ©-

to perÃ², cioÃ¨ stando vna parte immobile, & l'altra mobile. II fimile s'inten-

dera anco delia Terza, cÃ³ la quale volcndosi venirealla Quinta, & vna delie

parti nÃ³ farÃ  mouimÃ©to alcuno,serÃ  dibisogno, che la Terra sia maggiorc

ma quando leparti traloro seranno in Terza minore, allhora procedendo

ambedue con mouimenti contrarij, si vcrrÃ  aU'vnisono. Et quando le par-

ti ascendeslero insiemel'vna permouimento congionto,& l'altra per mo

uimento separa to: allhora si porrÃ  la Terza maggiorc ; & quando vna par

te stesse immobile, & l'altra aÃcendesse,Ã²discendelse per mouimento sepa-

rato; allhora la Terza si porrÃ scmprc minore, come nel presente essem-

piosidimostra.

3f

i

â€”â€”,
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~ fâ€”ft
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V *
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S-

4*

V

\â€”1â€”II

M.Gios^arl.

Istit. har.lib.

J.cap.jr

Et se bene tal Sesta c piÃ¹ vicina alla Quinta, cheaU'Ottaua, nientedime-

no non per questo si p uÃ² negare, comeben dicel'EccellÃ©tissimo Signor Zar

lin o,che la Sesta minore non sia piÃ¹ vicina alla Qninta, che non c la maggio

re; talcheeslendopoi tra le perfette l'Ottauamaggiore della Quinta, &

tra le Scstela maggiore di maggior quantita, che non Ã¨ la minore ; Ã¨ ragio-

neuole,chelamaggiore dÃ©lle perfette s'accompagni con la maggiore del-

l'imperfette, & la mmore delle perfette con la minore delT Imperrette : per

la quai cosa non seri lecito volendosi oÃseruarc questa regola, passare dalla

Sesta maggiore alla Quinta, segiÃ nonle tornauecommodo,&non potesse

fare altrimeute per qualche accidente, quando la Sesta si serÃ  posta nella se-

conda parte della Semibreue sincopata come in questo essempio si vede;

PerciÃ² che Ãe la Seconda, & la Settima, come afferma l'EccellentislÃ®-

mo Signor Zarlino, che sono dislbnanzc, poste nelle Sincope sono sop-

portate,
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S E C O N D O.

portatc,quantomaggiormentesi deuetollerarela Sefta, cheÃ¨ vna Con-

sonanza? Vero Ã¨, che questa mcdesima licenza non si piglierÃ  pcrÃ² col an-

dare dalla Sesta minore all'Ottaua, perche questo si farebbe contra ogni

douerc:perciÃ²che sebene laniaggiorcÃ¨dinatura di peruenire all'Otta-

ua ; bonde si vede,chc doiiendosi andare, come Ã¨ il donere, dalla Conso-

nanza Imperfetta alla perfettaconlapiÃ¹vicina: stando in questa h'cenza,

la Sesta maggioreconuienepiÃ¹ alla Quinta,che la minore all'Ottaua :perÃ²

non ci Ã¨ ragione alcuna, che ne sensi, Ã² difenda quando si volesse commet-

terevntal disordinedi andare dalla minore all'Ottaua. Tale osseruanza M.GioCZirf.

non serÃ  perÃ²necessaria, quando da vnaperfettasivorrÃ andarcall'Imper Ifhttur. h.j.

fetta : perciÃ² che ogni cosa naturalmente desidera venire alla sija perfettio- caPil. !*'

nepiÃ¹presto,chesiapoÃlÃ®bile. Veniamohoraall'Ottaua,&vltima regoia,

nella quale si dilpone,

Che ogni cantilena finifca in ConsommÃ¢tperfettÃ©.

Cap. FUI.

L'Ottauaj&vItÃina'regoIaÃ¨jche ogni canto deesinirein Consonanza.

perfetta, corne si Ã¨in Vnisono,inOttaua, oueroin Quintadecima:

perche il fine ÃÃ«condo il Filososo, Ã¨ la perfettione di qual si vogliacosa.

Lequali regole non solamentesono vtili,& nccessariealle Compositioni di

dueVoci,maetiandioadognialtrasortedi Compositioni. Etallhorala

compositione si dirÃ  esler buona, quando serÃ  regolataper li precetti delie

sopractette regole, come si potrÃ  vedere.

U mtdtychc dee tener ciascmÂ», che uoglta mpartre Ã¬ fore il

Contrapmto. Qrp. IX.

QVelIo, chc vorrÃ  impararea sareil Contrapunto,dopÃ²,che haurÃ  M.CioCZatL

moltobene conosciutelc distanze dellcConsonanze,& inteseleso- 1,*lt har-

pradetteRegole, volendo incominciarca fareil CÃ´traptmto,ricor- *'

dandosi di q uello, che sopra si Ã¨ detto, cioÃ¨, che'l Contrapunto Ã¨ di due sor

ri, cioÃ¨ semplice, & diminuito, eslercitandosl prima nel semplicc, nel qualc

interuengono solamente le Consonanze, & le medesime figure, come ai Ãb-

pra, potrÃ  pigliando per Soggetto qualche cantilena di Canto fermo,por-

re vna nota contra l'altra in Consonanza, osleruando nel diÃporre delie

Consonanze le sopradette Regole, auertendo di sehiuare gli Vnisoni, &le

Ottaue,comedisottosidirÃ¡; Et dopÃ² che si serÃ  talmenteeslÃ¨rcitato,&

haurÃ  imparato a farlo bene, & coret tamente, potrÃ  venire al Contrapun

to diminuito tenendol'ordine, cheappresso si dirÃ .

Modo
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L I B R O

Modo da fart U Contrapunto dÃ¬minuito. Cap. X.

VOlendosidunquefareil Contrapunto diminuito., si trouera prima

il soggetto, corne di sopra Ã¨ itato detto ne i Contrapunti semplici, &

sipiglierÃ per soggetto vna parte'diqualche canto fermo ,& sopra

ogni nota delsoggetto,cheserÃ  vna Semsoreue, si porranno due Minime, Ã²

quattro Semiminime, Ã² vna Minima, & due Semiminime,ouero quante, &

quali figure faranno al proposito: pur che quelle,chesi porranno nella par

tedel Contrapunto siano equiualentiÃ  quelleddsoggetto. Etperdienel

Contrapunto diminuito nonsolointeruengonole Consorianze,maleDis

sonanze ancora, delle quali se bene in varij, & diuersi luoghi fpÃ rsamente

n'Ã¨ stato fatto mentione,per maggior fÃ cilitÃ .nÃ³ essendo di minore Ã¬mpor-

tanza, anzi per essere sorse molto piÃ¹ difficile il sapere'ordinare bene, & re-

Nicol. Burt. golatamentele Dislonanze,cheleConsonanze,seranno molto vtiligl'in-

Patm.lib.i.c. frascritti auertimenti, nci quali si dira1 non solo delle figure, che si poslono

*'* Ã¬, faredissonanti, ma di ciaseuna DÃ¯ssonanza ancora, incominciandosi dalla

Seconda, venendo alla Quarta, alla Settima, allaNona, all'Vndecima, &

Â«p + PÃat ^e ''oro reP^catfo Quanto alle figure, che si poslono porre dissonanti, s'a-

uertirÃ dinonporrcmaila prima parte della Semibreue, che sia dissonÃ¡te,

eccetto perÃ² in questo modo sincopata,comein questo eslcmpiosi vede nel-

la seconda meta della prima breue del Tenore.

<MÂ±*u:

Ytii FtÃ¡ch. Checosa sia sincopa, sidirÃ¡ncl quarto nostro discorso nel cap.Â«>.piÃ¹i

frat.li.Â».c.,5. pieno.DopÃ² la Semibreue segue la Minima, sopralaquale sauertirÃ ,che

ogni figura delsoggetto,chesia canto fermo deuehauerealmeno duecon-

sonanze sopra di se, cioÃ¨, l'vna nel battere, & l'altra nel leuare della Battu-

ta; Hora perchenellc Dissonanze serÃ  grandemente neceslario l'auertire

se'lmouimentodelle parti sia congiunto, Ã²pure iÃ¨parato: perÃ² quando

due ,Ã²piÃ¹ Minime non procederanno per mouimenti congiunti, non scrÃ 

mai lecito farne veruna, che sia dissonante, mal'vna, & l'altra procedendo

per mouimenti separati si porranno consonanti: perciÃ² chetalseparatio-

nc fa,chedÃ ll'vdito nonsi posla tollerare tal Dislbnanza; ma quando la

Dislbnanza serÃ  posta nel mouimento congiunto nella seconda parte della

Battuta, nella seconda Minima non apporterÃ disgusto alcuno all'orec-

chie ; come nel sottoposto essempio si puÃ² vedere.

II simile
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L I B R O

5--C-^-

Dalla SecÃ´da si potrÃ  anco venire all'vnisono essendo sincopara,quando

vna delle parti farÃ il mouimento diTuono,& l'altra di Semituono, proce-

dendo l'vna, & l'altra per mouimenti congiunti, come in quesio cslcmpio.

1

Ã¬-Ã§JSSJÃ•

3 4

SipotrÃ  fare ancora la Quarta sincopata,dopÃ² la quale segua senza mezo

alcuno la Diapenteimperfetta, Ã² semidiapente,che chiamare la vogliamo,

&dopÃ² quellalaTerza maggiore; comein queÃloeÃsempio.

Ma non stardgiÃ  bene il porre la Quinta, come di sopra, quando casca il

Tritono per rclatione ; come nel soprafcritto, & neU'infrascritto essempÃ¬o

ancora si vede.

^ .H.

J~-r fâ€”J

â€”.â€”

â€”

jÃ¯.. r.

SipociÃ ancora dopÃ²laNonavenire all'Ottaua,quando leparti proce-

derannoper mouimenti conrrarij,& vna di eÃse ascenderÃ  per Quarta, Ã²

descenderÃ  per Quinta , & l'altra discenderÃ per mouimento congiunto;

come in questo eÃÃ¯empio.

i::i^:a:a~:Ã¬:z:!:::35:Ã¢:a _:i~:

Bâ€”tÂ±^Â±Jâ€”Â£fÂ±gÂ±

Ã©-â€”â€” â€”

jst.

- *â€”

Daiquali eÃsempi si potrÃ  beniÃTÃ¬mo vcdereil modo, che s'hada tenere

neldjIporreddleDiiÃ¯cmanzeiid Contrapunto diminuito.

ModÂ»
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S E C O N D O. Ã¬s

ModojhefideuetenercneUeCompofitionididucPoci. Cap. II.

DIconoaIcimi,cheilDiio,nspettoal!eCompositioniditre,cliquÃ¢t- D N, .

tro,di cinq ue,&di piÃ¹ Voci,c similc alia differenza, che sintroua ccVitilio*Ãb/

traloignudo,&ilvestitonclljpittura: percheogni PittorefarÃ¡be- put4.ca.i4!

ne vnhagura tutta vestita; ma non tnttili Pittori ne faianno bene vna

ignuda; CosÃ¬similmente interuiene delle Composition: perÃ²chcmolti

comporrÃ¢no delle cantileneÃ  quattro,Ã cinque,&Ã  piÃ» Voci; uiapocni

seranno quelli, che habbino vn bel modo di procedere, ft sappmo bene, &

regolatamente accompagnarei gradi,& le Consonanzein vn Duo,ncl qua

leprincipalmentesi osier uerÃ  il Tuono : nÃ¨ si farÃ , chehorasi oda vnproce-

dercd'vn Tuono,&horad vn'altrose!:zaregola,Ã²ordine alcuno: ondc'l

principio siadiuersodalmezo, &ilmeÃodalprincipio, &dal fine:perche Hor.Poet.hu

allhoravcrrebbeÃ esseresimileal Mostro,chedescriucOrationcIpr:ncipio mano ctpici.

della sua Poctica. Si farÃ  ancora, che la Compositionedidue Vocinonsia &c.

molro cstrema ; ft che non asccnda piÃ¹ di quindeci chorde fra gli estremi, &

le Consonanze al piÃ¹ siano la Decima,& la Duodccima : perche lalontanan

za posta in vn Duo non Ã¨ grata; &piu chesiapossibilc, nel Duo'Ã¬ schiuerÃ 

l'vnisono, Ã¬.e molto ÃpelÃ¬b si vserannolc ottaue,lequaliperla simiglian-

za, ch'elle hanno con l'vniiono, non sono cosi vaghe all'vdito, comel altre

Consonanze, si comeÃ¨ stato detto di sopra. Nel restante,quanto poi al por-

rele Consonanze,si oslcrueranno semp re le sopradette Regole.

Ter quai cagÃ¬one non st fia trattato frima de i Modi, Ã² Tuoni innanti

ailesopradette regole. Cap. XI!.

ESsendo cosÃ¬ principalmente neceslaria nelle Compositioni l'osleruan-

za de i Modi, Ã² Tuoni, che chiamarc gli vogliamo, co:ne sÃ¬ Ã¨ detto : &

Â£iccndoNoiprofessio:iedi procedcre ordinatamente, parera forscÃ 

qualch'vno,che neceslariamenteÃÃ¬ fusse deuuto prima ragionarede i detti

Tuoni; conciosia chesia impossibilel'osseruare quello,diche non s'hÃ  noti-

fia alcuna. Ma, chi bene, ft con diÃ®igenza considerera il nostro modo,cono-

scerÃ  benisiÃ¬mo, quan to mcglio,& piu vtile sia per esserel'hauere cosi distin-

tamente trattato nel primolibro delle Consonanze semplicemente,Ã´c'in

questoSecondo,ddlc regole, &delmodod'acconuTiodarleÃ  dne,fta piÃ¹

Voci ,senzaintricoalcuno d'altrematerie;ft nel terzoilfare particolare

mentione di tutti lidodici Modi, cioÃ¨ della loro formatione,natura, & Ca

denze,& delle Cadenzein commune; & nel Quartojft vltimo,dopÃ² clie si sa

ra acquistatala cognitionc dclle Consonanze, delle Regole, & de i Tuoni,

l'haiiereriserbatolecosepiÃ¹dirtÃ¬cili,le quali cosÃ¬ distinta;nente,& con que-

stoordineposte, seranno, senzacomparationcalcuna,moko megliointese,

che se, o cÃ² leConsonÃ¡ze, Ã² conle detteregole fussero mescolate: Perche co

Â£ 2 me

G
e
n
e
ra

te
d
 o

n
 2

0
1

1
-0

9
-2

3
 1

9
:0

8
 G

M
T
  
/ 

 P
u
b

lic
 D

o
m

a
in

, 
G

o
o
g

le
-d

ig
it

iz
e
d
  
/ 

 h
tt

p
:/

/w
w

w
.h

a
th

it
ru

st
.o

rg
/a

cc
e
ss

_u
se

#
p
d
-g

o
o
g
le



$6 L I B R O

mepotrÃ  mai alcuno osseruare iI Tuono, Ã² fare le fughe, Ã² altri artesicioÃt

canti, se prima egli non habbia perfetta cognitione,& delle Consonanze,&

delle regole da disporle,& accommodarle nelle compositioni?Non sarÃ  dÃº-

queil nostro ordineprepostero,ma buono,&continoato,seguÃ«dosiin que-

stoSecondoilragionamento delle regole appartenenti alle Compositioni

di due,di tre,di quatro, &dipiÃ¹ voci solamente; & nell'altro scguente vc-

nendosi alli detti Modi, Ã² Tuoni,& alle Cadenzeparticolarmcnte; d.i! qua

le ordine ne Ãuecedera anco queifa commoiitÃ , che, clu pure vorrÃ¡ intcr-

derela cosa de i Modi, innanti le regole, Ã² veramente innanti 1c Consonan-

zcpor rÃ  in vn subito ricorrendo al Terzo, scnza confusione alcuna, & de i

Modi,& delle Cadenze ancora hauer piena, & particolare notitia. PerÃ² ha-

uendo Noi detto fin qui delle CompoÃitioni di due voci, seguendo il nostro

breuediscorso,prima che si proceda piÃ¹,non serÃ fuoridi ^ppositoil vedere

Qjfclloyche fi ha da fare innantijhe fi dia. principio alla Com-

positÃone. Cap. X111.

Franch.Iib.3. T"\Rimadunque,chesidia principioalla CompositÃone, Ã¨ neceslarioil

prat.capit.15. I consideraremoltobene,Ãoprachesoggetto,&materias'habbiaÃ  coin

porre, cioc,se lia cosa latina, & ecclcfÃ¬altica, Ã² p ure volgare, come sono

Madrigali, Sonetti, Canzoni, Ã² simili altrematerie; &eÃTendo latina, & ec-

clesiastica, si tara, che habbia del granc, de sia il proceder suo diffÃ©rente da

quello delle Villotte,de Madrigali, delie CanzoneFrancesi, & simili sorte di

Compositioni volgari ; & volendosi comporre vna Mdsa sopraqualche

soggetto, non si comporrÃ  sopra Madrigali, Battaglic, Ã² altri simili sogget-

ti,daiqualipiÃ¹preiionascemala sodisfatnone appresso,chi sentequeste

sorti di canti,chediuotionc: imperciÃ² che quanti crediamo noi cheÃÃ¬ano

quelli,chesentendoperleCappellehora cantarelaMessal'ombrearmato,

horaHercnlesDuxFerrariÃ§, &hora Filomena dicano; che domine ha da

farelaMessaconl'huomo aimato, Ã² con Filomena, Ã² col DueadiFerrara?

GulielmoDu Vedi chenumeri, checoncenti,cheHarmome, che mouere d'affÃ©tto,didi-

randollb*. iiotione,&dipietÃ Ã¨questo. OndeeslÃ©ndostataintrodottalaMusicanella

mjn.officiorÃº ChiesadiDioper incitÃ¢t glianimidegli huomini Ã  diuotionc, quandosi

lib.i.cap.x. & sentono simili sorti di Canti, non solo non funno questo effetto, ma piÃ¹ to-

SautoThoma ftG gi'incitanoÃ lasciuia, come fcfoÃsero ad ascoltarequalchcMascherata,

* * ftdisi- Ã²altrisimili cantilasciui, &teatrali,i qualinon solodal Santo Concilto

"clenu Tridentino,&communcmente da tutti i Dottori di Santa Chiesasonoin

fini, te tutto, & pertuttoprohibiti,ma etiandioinsino dagli Antichi, chenon

summaTabie nebbero il vero lume,& lavera cognitione d'Iddio furon grandemente ab-

na.ucrbocan- horrjti,g<:(ietestati,sicomeTimoteoquel grandissimoMusicoinuentore,

Ã¯!cdiin libr. corne si crede, del genere chromatico,fino al secolo nostro ne rende col suo

Contcss. essilio buomÃsima teliimonianza, il quale-, scper hauere aggiunto nel solito

Ãstru-

to

artic

il.C

circa
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S E C O N D O. j7

Istfumento vna sÃ²la chorda, fu da gli Antichi Lacedemonij Ãcacciato,& Do coi>sccr.

bandito della sua CittÃ , dubitando, chenon hauesse ridotto laMusica in dist. *' c.Non

vn modo troppo molle, che deuiasseglianimi de i fancinlli dallavirtÃ¹della mediocriccr.

modestia:di quanto maqsior biasmo, & caÃhÃÃ¯o vengono Ã  farsi meriteuo- actsl=- ai*or*~

li coloro, che nel comporrele MeÃse fi seruono di simili soggetti? Si faranno Conc"' Trid.

adunquelecompositioni, fbcondo cheil soggetto riccrcherÃ ; II qualese CcÃl'.n.

serÃ dicoseallegre,sifarÃ ,chcla Compositione siasottovnModo,Ã²Tuo- De osieruan.

no, che sia di na t n ra allegra, & non sotto vno, che sia diÃiatura melanconi- fj^"'ul(

ca ; & cosÃ¬per lo contrario, se'l soggetto serÃ di cosemelanconiche,& meÃte j.j; & tÃ»

non si farÃ  Ãbtto vn Modo, che sia di natura allegra,ma melenconica,& me- Boet.li.i .c. i.

sta, dandogli quelle Cadenze, che Ã  tal Modo si ricercano, le quali, come si suidas hacc.

Ã¨ detto, tutte ordinatamente nel seguente libro seranno messe, si come cia- *.

scunopotrÃ vedere.

flato Timo-

Delpr'mcipio ddla Compofitione. Cap. X1111. Â«Â° , uon ha~

ucressimo

IO nonstarÃ² Ã perder molto tempo, comehanno fatto alcuni, nel diÃpu- â„¢Â°lte mclÂ°~

tare da quai partesi deua incominciarc la Compositione: perche questo M.GioCZarl.

ÃcrÃ inarbitriodel Compositore,chepotrÃ incominciailadaquellapar Istu.har. U.j.

te, che gli sera piÃ¹ coirfflioda,& il soggKtto richiederÃ . SÃ¬ dee nondimeno ha caPlc *;*'

iiercgrandeauerteiiza,chelepartinell entrarenon commcmoperSecon- Istit har.hbr.

da,neper Settima,nÃ¨ancoperNona,eccetto perÃ²neila seconda parte de j.cap.t.;o,

vn Canto,laquaIe non solo si potracominciare pervna delle Consonanze Nico!. Butt.

perfette, si come nella prima Regola si dispone, maancoper qualsi voglia Parm.li t.cj.

Dissonanza : il che mai nella prima parte non sera permesso, eccetto perÃ², J^|cÂ° "*

se'l soggetto no'l ricercasse con dire le stranc Voci,Ã² simili parole,ma altra primo siqui-

mente non solo si darÃ  principio alla Compositioneper vna ConsoiTanza, dem a disso-

come di sopra, ma ancora si farÃ , che habbia il suo principio in vno di qnei nantiis quarn

luoghi,neiqualiilModo,Ã²Tuono, di che si vorrÃ fare la Compofitione, q>>acomPa 51

â–  Pr , . 1 . . . '.. , â€ž _ r . . r r .. . bihbus nuu-

hainiorpnncipij.LtsebeneiprmcipijdÃ©lieCompoÃÃ¬tiomlonovanj,men- am incho-

tedimenoiveri, &naturali principijdi ciascun Tuono sono ncllechorde andum,nun-

estremedelia loroDiapente, & della Diatessaron. AcciÃ²dunquedaiCan- quamSein il-

tantipiÃ¹facilmenteÃÃ¬ possapigliarela voce, si farÃ , cheil principio sia,Ã² hs finwndum

per Vnisono, Ã² per Quarta, Ã² per Qiiin ta, Ã² per ottaua,Ã² per Decima,Ã² per uq\0(.ZkI.

Diiodecima,oueroperC^intadecima.Etlbpratuttos'auertirÃ jche'lprin i^lti har. lib.

cipio non si faccia in voci rroppo estreme con leparti,come Ã¨ quella del So- 4.capir. 18.

prano troppo alta,&quellodeIlapartegraue troppo bassa: perciÃ²chces- Cic.Reth.hb.

sÃ©do tutti gli estremi vitiosi, questo serÃ pocogratoaU'orecchiedegliAscol ^'^nÃ§01"1"

tanti: perche, comediceM. T. Cicerone nel terzo lib.della suarerotica, do- nÃ¬coI. Bures

neda bellissimidocumcnticircalaconscruationedellavoce,&ilmodo,che Parm. hbr. i.

s'hÃ  da tenere nel principio,nel mezo, & nel fine dell'oratione; ChecosaÃ¨ cap.jo.

meno Ãbaue, che'l grido nel principio della causa? Ã¨ molio vtile alla fermez

za
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}8 LIBRO

za della voce, U voce moderata nel principio: perciÃ² chel'acnta esclamatilo

ne nel principio ferisce le fauci,& la voce, & ostende anco gli vditori.

Modo,che fi ha da tenere nel mc^p della Compofitione. Cap. X y.

IL modo, che si dee tenere nel mezo della Compositione serÃ  questo, cioÃ¨,

cheilmezo corrisponda al principio, & al fine: percheil mezoÃ¨ quello,

che dee tenere m piedi il termine del procedere del Tuono. NÃ¨ sera incori

uenienteilfareallevoltenclmezo della Compositione qualche Cadenza,

che sia fuori di tuono,madiscretamenteperÃ²,&con bello modo,come si di

rÃ ,quando si ragionerÃ  delle Cadenze. Et se la Compositione sera Ã  4. Ã  5. Ã 

6. Si i 7. il farci nel mezo vn duo, Ã² vn terzo, ouero vn quarto serÃ  molto di

letteuole, & grato all'orecchie. Ma il fare vn Duo in vna compoÃitione dot

to,Ã² di piÃ¹ voci, Ã¨ cosa poco lodeuole, riÃpetto alla moltitudme delle parti,

se giÃ  Ã  queÃto non ci astringeÃse il soggetto,con dire,quei due,Ã² simili paro-

le. Il che nÃ¨ anco loderei molto, quando la Compositione fuÃse Ã  due, Ã² tre

cliori; & in tal caso piÃ¹ presto direi, che si faceÃsero cantare due Chori,che si

vdiÃsevna tale discrepanza d'vn DuofrÃ  tanta moltitudine di voci.

Del fine della Compofitione. Cap. XVI.

ET circa il fine, che Ã¨ la conclusione del principio, & del mezo di qual si

voglia cosa; ogni volta che si vorrÃ  dar principio alla Compositione,

si die conÃiderare il mezo, & il fine, &con ogni diligenza procurare,

ehe'l principio sia buono, il mezo megliore,& ottimo il fine. siche serÃ  quÃ -

do il fine corriÃponderÃ  al principio, & al mezo, & che non solo la Composi

tione terminerÃ  sotto le Consonanze perfctte,comedisopra,neH'vltima re

gia s'Ã¨ detto, ma in quel luogo ,& in quella chorda ancora, nella quale il

Tuouojsotto cuiÃ¨ la Composi tione ha hauuto il principio, & il mezo, dee

finire.

Modo dÃ¬ comporre Ã  tre Voci. Cap. XVII.

Jranch. praÂ», TJT Ora,dachesiÃ¨intesol'ordinc,&ilmodo,chesihadatenercnelcom

Lb.j. capii. J~~1 porrei due voci,Ã¨ conueniente, chevediamo ancorail modo,che

s'ha da tenere nelle compositioni di tre voci. PerÃ², quando si vorrÃ 

comporre vn Terzo, si potrÃ  incominciare da qual parte serÃ  piÃ¹ commo-

da,& tornerÃ  meglio, come di sopra. Sera ancora lecito in vn Terzo fare vn

Duo, & pomi etiandio dclIeDistonanze, le quali estendo ben poste,& con le

sue debite compagnie, daranno varietÃ  d'Harmonia aÃ¬l'vdito. Et sopra tut

to si procurerÃ , che la parte grane habbia bel procedere, & che molte volte

si tocchino variate chorde, il cherendcalleorecchieilTerzo molto dilette-

uole,
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SECONDO.

39

uole, & gratioso. La Quarta, & la Quinta imperfetta s'accompagneranno

benissimo tuttelevolte,che si ordineranno nel modo, chedi sopra nel 3.ca-

pitolo & nel secondo essempio si Ã¨ detto, & dimostrato ; Anzi che Ã  tre voci

scranno molto migliori,si comedal presente essempio si puÃ² comprendere.

Alto.

Tenore.

Basso.

NÃ¨ anco s'andera di Quarta in Quinta, perche, come si Ã¨ detto nel prin-

cipio, l'vna, & l'altra Ã¨ perfetta: & quanto manco Ottauesi faranno in vn

Terzo,tanto meglio sera. L'Ottaua con la Quinta in mezoserÃ  meglio, che

l'Ottaua conla Decima di sopra, Ã²di sotto: Et acciÃ² meglio s'intenda il

modo, che s'ha da tenere nello accommodare le Consonanze Ã tre voci, sÃ¬

terrÃ  l'ordineinfrascritto.

DeUVnisono. Selapartedel Canto con quello del Basso sera in vnisono

si farÃ , che quella dell'Alto sia in Tez a di sopra,Ã² disotto.

Della Quarta. EtsclapartedelCanto serÃ  conquella delBassoinvna Quarta.

Quarta, si metterÃ  quella del Tenore in Terzo sotto il Basso.

Della Quinta. Etscla parte del Canto con quella del Basso scrÃ invna Quinta;

Quinta, quella del Tenore sera in vnaTerza sopra'l detto Basso, che verrÃ  Ã¬

eslerevnaTerza di sotto Ã  quella del Canto.

DellaSesta. Et scia parte del Canto serÃ  in Sesta sopra quella del Basso; Sesta'

allhora si porrÃ  la parte del Tenore vna Terza sopra il detto Basso.

DeU'Ottaua. Et se la parte del Canto, & quella del Basso seranno distese

in Ottaua, allhora si porrÃ  quella del Tenore vna Quinta,& anco vnaTer-

za sopra il detto Basso.

Della Decima. Et scla parte del Canto serÃ  distesa per vna Decima so-

pra quella del Basso, quella del Tenore si potrÃ  porre in Quinta, Ã² in otta-

ua sopra'l detto Basso.

Della Duodecima. Etsclapartedel Canto con quella del Basso serÃ  in Duodecima.

Duodecima, si farÃ , che quella del Tenore sia in Decima con quella del

Basso.

Della Terza Decima. Etsclapartedel Canto scrÃ  in Terza decima con Terciadecima

quella del Basso si farÃ  , che quella del Tenore sia in Decima sopra il detto

Basso.

Della Quintadecima Ã  3. Voci.

Et scia parte del Canto con quella delBasso scrÃ  in vna Quintadecima;

allhora si potra porre quella del Tenore, Ã² in Duodecima, Ã² m Decima ,Ã²

octaua.

Decima.

m
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4<5

LIBRO

in Quinta, onero in Terza sopra quella del Basso, secondo che tornerÃ  piÃ¹

commodo; come in questo essempio si dimostra.

Franchlib. J.

eap.ir

M.GiosZarl.

Ktit.har.libr.

3 cap. 58.

Pietro Aron.

nclTÃ²scanel.

libr.i.cap.ij.
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Modo,che s ha da tenere nel comporre Ã  quattro voci. Cap. XP'111.

QVando la parte del Soprano, ouero Canto sera Vnisono con quella

del Tenore, & il Basso sera terza sotto'l detto Tenore, si porrÃ  l'Ai to

in vna Quinta, ouero in vna sesta Ãopra detto Basso ;'& se quella del

Basso farÃ  la Quinta sotto'l Tenore, l'Alto si porrÃ in Terza, Ã² in Decima so

pra'l detto Basto. Et sela parte del Basso scrÃ  in vna Sesta sotto quella del Te

nore, l'Alto potrÃ  essere per vna Terza, Ã² vero per vna Decima sopra il det-

to Basso. Ma se la parte del Basso sciÃ  per vna Ottaua sotto quella del Teno

re. l'altre parti potranno essereper vna terza, per vna Quinta,per vna Sesta,

per vna Decima, ouero per vna D uodecima sopra il detto Basso; 11 quale se

scrÃ  in vna Decima sotto'l Tenore, l'Alto si potrÃ  porrein vna Quinta, Ã² in

vna Decima sopra il detto Basso; il quale se sarÃ  disteso sotto'l Tenore per

vna Duodecima; allhoral'Alto si potrÃ  porre in vna Terza, Ã² in vna Deci-

ma sotto il detto Basso. Similmente quando la parte del Basso scrÃ  sotto

quella del Tenore in vna Quintadecima, l'Alto si potrÃ  porre in Terza,in

Quinta, in Sesta, in Decima, in Duodecima, ouero in Terza decima sopra

quella del Basso.

Dell a Terza a quatroVoci.

Et sclapartedel Soprano serÃ  in Terza con quella delTenore, &il Basso

sciÃ  Terza sotto'l detto Tenore, l'Alto si potrÃ  porrein ottaua, ouero in

tana sopra il detto Basta

Della
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SECONDO.

4Â»

Della Quarta.

Scla parte del Canto sera in vna Quarta con quella del Tenore,si porrÃ  il

BaÃso in Quinta fbtto'l Tenore, & l'Alto in Terza, Ã² in Decima sopra'l Bas-

so. Et sei BaÃso serÃ  in vna Terza sotto'l Tenore, ÃÃ¬ porrÃ l'Alto in vna Terza

sotto il detto BiÃso: perche la Quarta,Ã¨ Consonanza poco grata senzala

Quinta di sono.

Della Qu inta.

Se la parte del Tenore serÃ  vna Quintasotto quella del Soprano, il BaÃso

fi porrÃ  in Terza sopra'l Tenore, & l'Alto vna Sesta, Ã² vna ottaua sopra il

BaÃso, & sei BaÃso sera disteso per vna ottaua sotto'l Tenore, l'Alto si poni

in Terza, in Quinta, Ã² in Decima sopra il BaÃso.

Della Sesta.

Se la parte del Tenore serÃ  vna SeÃta sotto'l Canto, si porrÃ 'l BaÃso vna

Quinta sotto'l Tenore, & l'Alto in Terza,Ã² in Duodecima sopra il detto Bas

so; Il quale se sera vna Terza sopra'l Tenore, si porrÃ  l'Alto in Quinta sotto

il Basso, Ã² in Sesta superiore al Basso, il quale se sera vna Terza sotto'l Teno-

re, l'Alto si porrÃ  in Quinta sopra il Basto.

Dell'Ottaua.

Se la partedel Tenore serÃ  vn'ottaua sotto quella del Canto, si por rÃ 'I

Basso vna Quinta sotto'l Tenore, Sd'Alto in Ottaua, Ã² in Terza, onero in

Decima sopra il Basso, il quale se sera vna Terza sopra'l Tenore,!' Alito si por-

rÃ , Ã² in Quinta sotto, Ã² in Terza sopra detto Basso. CosÃ¬ sc'l Basso serÃ  vna

Quinta sopra'l Tenore, l'Alto si porrÃ  vna di sotto, Ã² vefo vna Sesta sopra il

detto Basso. Et se la parte del BaÃso sÃ¨rÃ  Vnisono con quella del Tenore, l'Ai

tosi porrÃ vnaTerza sotto,Ã² sopraledetteparti,sebenela Quinta, Ã²la De-

cima, ouero la D uodecima sopra il detto Basso faranno migliorc,& piÃ¹ gra

ta harmonia.

Della Decima.

Se la parte del Tenore serÃ  vna Decima sotto quellaDelCanto,siporrÃ  il

Basso vna Terza sotto'l Tenore, & l'Alto in Quinta, Ã² in Ottaua, Ã² anco in

vna Decima sopra il Basso; il quale se serÃ  vna Terza sopra'l Tenore,l' Alto si

porrÃ  in Quinta sotto'IBasso, Ã² in Quinta, Ã² anco in Sesta sopra'l Tenore,

Et se'l Ballo ÃerÃ  vna ottaua sopra'l Tenore,l'Alto si porrÃ  vna Quarta Ã²

vna Sesta, ouero vna Decima sotto'l dettoBasso.

Dcll'Vndecima.

Et se'l Tenore serÃ  vna Vndecima sotto'l Canto, si porrÃ  la parte del Bas-

so vna Quinta sotto'l Tenore, & l'Alto in Ottaua soprail Basso, ouero in

Decima, o in Duodecima, Ã² anco in Terza sotto'l Tenore. Et se'l Basso ÃerÃ 

Terza sotto'l Tenore, si potrÃ  porre l'Alto in Sesta ,Ã² in ottaua, Ã² vero in

Decima sopra il Basso, secondo che far Ã  bisogno, non hauendo luogo piÃ¹

commodo.

Compcn.di Musica. F Della
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42 L I B R O

Della Duodecima.

Et se la parte del Tenore Ãcra vna D iiodeoma cÃ³ quella del Can to, ÃÃ¬ por

rÃ ilBassovnaQoÃŽDtasopra'lTenore,&l'AkovnaQuarta, Ã²vnaSestaib-

pra'l Basso,&anco vnaTerza sotto ildetto BailÃ². CosÃ¬ quando'l Basso serÃ 

vna ottaua sopra'l Tenore, sÃ¬ porrÃ  TAlto in Quarta, Ã² in Sesta fotto'i Bas-,

1b, Ã² ancoinTerza sopra il dettoBasso. & se'l Baiso serÃ  vna Terza sopra'l

Tenorc, fi porrÃ  1 Alto vnaTerza, Ã² vna Sesta, ouero vna ottaua sopra Ã» dct

to Basso. Ma, perchepoche,Ã²rarevolteauiene, che qnestedue parti siano

l'vna dall'altra lontaneper cosi lunghi Interualli, quali nÃ¨ anco sono mol-

to grati ail' vdito, & niaÃsimamente, che il pin delle volte li vengono a cou-

fondere, &cauarelepartidei loro veri,& naturali terminilaqual cosaÃ¨

pocolodeaole: perÃ² non si procedera piÃ¹ oltrcaquelli piulontani, come

sono laTerzadecxma, &la Quintadecima : coiiciosia che da q lesti di sopra

mostrati non siaper esser distÃ¬cilcil ritrouarele Consonanze, con le quali si

deueno accompagnareancora tuttel'altre.

Modo di comporre Ã  p iÃ¹ di quattro Voci. (ap. XIX.

M.Gief Zarl. T A differenza, che si troua tra le Composi tioni di quattro,di cinque,dÃ

Istit.har. libr'. I, sei,& dipiÃ¹ voci, Ã¨ questa; che le parole non si possono cosÃ¬ fare inten

j. cap. 66. dereinsiemc, come mquellcdiquattrovoci: perche in quelle dicin-

h'b"0 A3Â°n' ^ue' ^ ^ ^ P*" vocÃ¬ nasceranno alcune incotnmoditÃ¡,per le quali ojcÃ´-

D NicoÃ®a vi uer r* forepauÃire qualche parte, Ã² nascondere dcllc \ oci per leparti, & far

centino hbr. le vnisorc,ouero ottauehota con vna parte, & hora con laltra. Nclla quai

4.cap.Â»8. cosabisognerÃ vÃÃ rcgrandisl!madiligcnza,&particoIannentencldistribui

re glivnisbni, & le O ctauc: acciÃ² non si facefsero due vnisoni, Ã² due ottaue

inÃÃ¬eme ascendenti, o discenden ti, & si venifse Ã  contrafare alleRcgoleda-

te di sopra, dalie quali mai non serÃ  lecito partÃrÃi inmodoalcuno,&siano

le Conipositioni di quante voci si voglino.Lt quando la compositione serÃ¡

di piÃ¹ di sei voci, si potra fare, che 1e parti di mezo vadano di Quartairt

Quinta, &molti altri passaggi, comeÃÃ¬ dirÃ , quando li ragionerÃ  deimo-

do, chesi dee tenerc nello accommodare le parti della compositione, & nel

la descrittione,che si farÃ  di tutti Ã¬ falti buoni,& cattiui,che s' ha nno da fa-

re, Ã² fchiu are ncllc compositioni. L t quando si vorrÃ  comporre a due Cho

ri, si terrÃ  quefÃ¬o modo, cioÃ¨, che, quando il primo Choro haurÃ  finito la

conclusione delle parole, & che vorrÃ  en trarc il Sccondo; si fara, che'l SecÃ³-

dopighlevoci per vnisono,Ã²per Ottaua con tuttele parti sopra la metÃ 

deli'vltimaNot a dcll'antedctto Choro, cioÃ¨ il Tenore del Secondo Choro

piglierÃ l'vnisoaoconl'altro Tenore,& Ã¬lsimilefarÃ  i'Aito conquellodel

primo Choro, & cosÃ¬ m somma tutttTaltre parti, &siano quante si vogli-

no. Ht quando vn Choro non pighera la voce dall'altro Choi o, Ã² per vmlb

nojÃ²per octaua, non Ãoio nonfcrabuonodasentire, maancoalpigliare

delie
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S E C O N D O.

4Ã

delle voci sera mol to scommodo,& fallace. Si potrÃ  ancora, per mostxare va

rietÃ , fare, che'I Secondo Choro sia Ã  vocemutata,&il Primo,& iITerzo an

cora volendosi comporrcÃ  tre Chori,siano Ã voci puerili. Etquando si vor

rÃ  fare, che tutti i due, Ã² treChoricantino vnitamen te tutti in vn medesi-

mo tempo, fi farÃ , che i BaslÃ¬ di tu tti due, Ã² tre Chori s'accordmo insieme,

nÃ¨ si metterÃ  mai vn Baslo cou l'altroin vna Quinta di sotto, qnando tutti

Ã  vn trattocanteranno ;perchel'altro ChorohauerÃ  laQraitadisopra, &

discenderÃ  con tuttele sue parti, perche quelli non sentiraiino la Quinta

sotto, s'il Choro scrÃ  niente lontano daU'altro. Et volendofiÃ¯areaccorda-

re tutti i BaslÃ¬, s'accorderanno sempre in vnisono, Ã² in Ottaua i & qualche

voltainTcrzamaggiore, nellaqualenonsiriposserÃ  piÃ¹d'vn tempod'vna

Mmima, perche detta Tcrza maggiore sera debile Ã  fostentare tante voci, &

cosÃ¬ le parti non discorderanno, & i Chori potranno can tare ancora ÃÃ¨para

tamentel'vnodaU'altro, cheaccorderanno benislÃ¬mo, se benelepartifcran

nolontane .ManelleCompositionideidialoghi, neiqualileparticante-

rannoin circulo, si potranno ne i BaslÃ¬ comporre delie Qaiete,facendosi pc

ro stare i BaslÃ¬ I'vno apprcflb all'al tro, per riÃpetto, che l'vno de i detti B aflÃ¬

haurÃ¢laQuarta disopraall'altro,perlochecssendolontanidiscorderebbo

no ; nella qual sortediCompositionicirca'lpigliaredelle voci, si terrÃ l'or-

dinesopradetto.

Modo, chefi dee tenere nello accommodare le parti delia Compofi-

tion*. Cap. X X.

SOpraturtos'auertirÃ , cheleparti della Compositionesiano talmente Francs). prÂ«.

accommodate,che l'vna dia luogo all'altra, & siano facili da cantare,& libr. j. ca.iy.

habbino bello, regolato, & elegante procedere, ne siano molto estreme,

nÃ¨ l'vna s'allontani dall'al tra con salti, & mouimen ti separati,(Ã¬ come,quÃ¢-

do l'vna procedesse per vn sal to d'ottaua,& l'altra di Quinta, Ã² di Q^iar ta,Ã²

per al tri simili mouimen ti poÃH di sopra nella settima rcgola: perche i moui

mentijcome s'Ã¨ detto,quantopiÃ¹ seranno vniti,tanto piÃ¹ seranno cantabi

li,& naturali,&farannola compositioncmaggionnciitegrata,dolce,sono-

ra, harmoniosa,& piena d'ogni buona mi..loiia.Et perchelequattro parti,

da i Musici chiamati elementali, sono mesle nella M uÃÃ¬ca Ã  guisa dei quat-

troelementijtrai qualisicomela Terra tienei'infimoluogo,cosÃ¬laparte M G;0f.zarl

piÃ¹ grauechiamata Baslo occupa il luogo piÃ¹ granc della Cantilena,sopra istit.har. W,,

laquale,si comeimmediatamente seguel'Acqua,cosÃ¬ nell'ordinedellepar- j.capit.}8.

ti procedendo alquanto piÃ¹ in fuso versos l'acuto hanno accommodato

quella,che chiamano Tenore. Et si come tra h detti elementi sopra l'Acqua

immediatamente segue l'Aria, cosÃ¬ simigliantementei Musici hanno accÃ³-

modato laTerza parte elemen talle, la quale dimandano Contra tenore,cÃ³-

tralto, Ã² Alto nel terzoluogo. Etsi come tra gliElcmentinel supremoluo-
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44 L I B R O

goscgueinimediatamenteil faoco, cosÃ¬ medeÃÃ¬mamente i Musici hanno

accommodato nella parte suprema quella parte,chesi dimÃ¢da Canto,oue-

ro soprano. Et si come Ã¨ inconueniente, che la Terra, Ã² l'Aqua stia sopra'i

Fuoco,& il fuoco sottoIaTerra,Ã² sotto l'Aqua; cosÃ¬ simigliantemente net-

la Musica serÃ  grandissimoinconueniente,quandoIepartisi confonderan-

no, & chc l'acu ta ser Ã  messa sotto la graue, &. cosÃ¬ la graneper lo contrario

Gipf^jj sopraTacuta :perÃ² allhora le parti renderanno buona,&diletteuolehar-

Istit. har. hb. monia , & seranno bene, & regolatamente accommodate, quando si tara,

3.cap..,*. checiaseuna habbiail Iuogosuo secondola simigiianzadi questi quattro

dementi, da iquali sono chiamate parti clementali, come disopra.

DelBaslo.

M.GiesZail. La parte del Baflb allhora sera benc ordinata, quando non serÃ  molto di

hb j.eap.jS. minuita, ma procedendo con figure di alquanto valorc serÃ  ordinata di

maniera,chefaccia buoni eftetti, nÃ¨ sia difficile da cantarsi.

DelTenorc

Pietro Ca- HTenore,flqualeÃ¨cosÃ¬detto,perchcÃ¨quellaparte,criercgge,&gouer

nuntioHb. i. na tutta la Compositione, & mÃ¡tienecol suo procedereil Modo, sopra cui

cap.13. Ã¨ fondata; si dee comporre con be'li, & cleganti mouimenti, hauendo gran

Tcnoi est Â« cleauertcnza,cheneUeCadenze, &neil'aÃ¬trecosseosseruilanaturadiquel

'tompositr115 Modo, Ã² Tuono,di chtÃserÃ la dettacompositione.

SindamentÃ¡

iclationis Dell'AltO.

&c.

L'AÃtoallhora serÃ  beneordinato, quando serÃ  ben composto,& ornato

di belli, & eleganti passaggi, co'quali darÃ  grandiÃllmo ornamento, & va-

ghczzaalla Compositione.

Del Canto.

II Canto,si comeÃ¨pÃÃ¹ acuto,&penetTatiuod'ognialtra parte, quanto

haurÃ  btllo, ornato, & eleganteprocedere, tanto maggiore serÃ  il diletto,

ch'apporterÃ¡ aile orecchie di quelli, chel'afcoltano.

D efcrittione di alcuni salti, che sono buoni, iideuni cattiuit & salami

altridubbif. Cap. XXI.

E

T perche alcuna volta occorrerÃ  farein vna Compositione di due vo-

ci alcuni salti con gradi, che sevanno buoni, & con alcuni cattiui, de

dubbij; & quelli, che feranno cattiui Ã  due Voci,& Ã  tre,seranno buo-

ni
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SECONDO. 45

ni Ã¡ quattro, Ã  cinque, Ã  sei, Ã  sette, Ã  otto, i noue, & Ã  piÃ¹ voci : perÃ², acciÃ²

di tutti fi possa hauer cognitione Ã  pieno , & Ãapere quelli, che sono buoni,

S< quelli, che sonocattiui, sene daranno alcuni essempi,i quali seranno

molto vtili ; & prima.

Dell'Vnisono ad altri gradi.

fi3-

â€”e-

A-j

t

Bt=d

-A-.A.

ac:

-A- -

.-A- -

V

V V

V

V

Buoni

Ã  a.voci

a 1.

.A ... ,

a u

a 1.

a 2.

a 3. a

a

7-&ai

>iÃ¹ voci.

, A.A.

JtA-

V

-A

v v

V

^

â€”A-

â€”â€”â€”

Si puÃ² anco andare dalla Terza all'vnisono nel'modo, che nella ÃÃ¨tti-

ma Regola s'Ã¨ detto, & qui fi dimostra ; i quali salti, & gradi sono buoni in

ogni sorte di Compositioni di quante voci si voglino, come in questo cs-

sempio.

3+

L

~T

â€”

1

?Â±?: Issi:

.1Â«'IÂ«"U*

5:

Sono alcuni altri gradi, & salti naturali,& accidentali, co'i quali si va al- D. Nicola vi

l'Vnisono, che sono buoni, & alcuni altri ancora dubiosi, de i q.iali tutti f<j)ntluo3)'bl'

quelli, che nÃ² sono buoni,s'intenderÃ¢nocattiui in sino Ã seiVoci,ma da sei 1 ,,,CÃ•P- i'

voci insÃ¹ faranno buoni: pure che siano posti nelle parti di mezo, & nÃ² nel

le parti estreme, cioÃ¨ nel Canto, & nel Basso Ã  vicenda: perche questedue

parti perla loro estremitÃ  sono troppo scoperte. Et Ã  quÃ¢te piÃ¹ vocj iÃ¨rÃ  la

CÃ³poÃÃ¬tione, tÃ¢to meglio per la moltitudine delle parti si sai aerano: per la p;etro Aron

qiiale,comebÃ©dice M.Pietro ArÃ² Musico Fiorentino,nÃ³ si possonooiscrua jibr. 3. is:it.'

re tutti quei legami,che alla CÃ³positione si ricercano! li quali gradi tutti si hai. cap.o.

mette-
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metterannoncisottoposti essempi coinumeridelle voci, Ã quanteseran-

nobuoni.

g

::sz__

3L_::

fÃ¬â€”

â–¼

â€”

t

â€”

T

buon.

U

dub.

Ã ;.

dnb.

dub. Ã 

2.cho.:

Ã¬ 2.cho.

â€”id

_^â€”

-Kf

"Ã”â€”

zk

J 1

2 i

"Ã¯r~

Uâ€”i

A"T-

A"

.â€”

V *-

..V

'JEâ€”

Vâ€”

i^-4

p .:

Â±rj

V

rzsc

â– ,â–  â–  A 1

â€”

fi..

Ã  6.

U

Ã  s-

Ã  8.

Ã S.dub

â€”tâ€”

Ã  8.

Ã  S.

â€”S~

Ã  8.

Ã  8.

:zb:

Vâ€”

:â€”w-

Uâ€”

(T

Uâ€”

NÃ¨ anco serÃ lecito faredue vnisoni tramezatida vna Sccunda ; Ã² da vna

Pausadi Minime perle ragioni dette di sopranclla terza Rcgola, come in

questoessempio; Maquandoseranno tramczate da vna pausa diSemibre-

rraÂ»ch ftit, ue^arannofone perla ramone, chen'addueel'EcceUentissimoM.Franchi

Quia pausa Jio,comeneitottopoÃhesltTiipiÃÃ¬dimostra

Ãt mibreuis

integrait) tÃ©-

poris mcnsu

ram obseruat

:5s

Za  $:

=3

Nonbuo. nonbuo. nonbuo.

:$zlÂ±::

b u o.

buono

â€”7%"T â€”

:z:::^z

.â€”

z5?4r

:zÂ±Ã¬z

â€”4-

zÃzz:

f-4â€”Ã¬

bp*z

!ZZ

.

NÃ¨ meno serÃ lecito n elle compositioni di due voci porte tra due Quinte

la Quarta,nÃ¨tradueOttauelaSettima,Ã²laNona, Ã²vna Pausa diMini-

ma, come nel prescn te esscmpio.

SerÃ 
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S E C O N D O.

ga::::gÂ±^::

SerÃ  ancorapocolodeuoleilfarechein vnaCompositionel'vna, &l'al-

tra parte ascendano, Ã² discendano insiemc per mouimenti di Quinta, pro-

cedendo l'vna con quattrosemiminime, &l'altra perSemibreuesenzadi-

minutionealcuna, comein questoessempio.

Perche, si comediccl'EccellentiÃTÃ¬mo Signor Zarlino, non hanno gratia M.Gios.2ail.

alcuna, &siviencÃ contrafareallaRegola,chedispone che le parti proce- ^'V "j/*'

dano con mouimenti contrarij, & Ã  quell'altra ancora,che vuole,che,quÃ¢-

do le parti insiemc ascendono, o discendono,l'vnadiesl'esi moua per moui-

mento congiunto ; il che deurebbonosare quelle parti, che contengono le

Semibreui,lequali cosÃ¬ ordinate, non Ãanno taleeflfetto,comenel sopradet

to cssempio si vede. NÃ¨ si farÃ  ancora, chenella CompoÃÃ¬tione, dopÃ²l'Ot-

taua posta sopra vna figura di Semibreue, che discenda, & habbia sotto di

sevna Minima, segnano immediatamen te due semiminimej Ã² in luogo del-

le semiminimelaMinima colpunto; comeinquesto essempio.

::ÃŠ:::$::t:$:rÃŒ:^::^: =

I

Ã®Ã‹fe Ã‹!":EÃ‹ÃŒ Ã‰SÃ¬ EÂ±EE Ã‹Ã¯i : E

Lequali, sebsne non si puÃ² dire, che in apparÃ©za siano due Ottauel'vna

dopÃ²
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48 L I B R O

dopÃ² l'altra, con ciofia che si troui tra Ioro posta la Sesta, Ã² la Decima: nien-

tcdimeno fra vna ottaua, & l'altra non si sente varietÃ  alcuna, oltrel'altre

ragioni,chesi potrebbono addurre. Infiniti al tri salti si trouano oltre li so-

pradetti, che con molta diligenza sono stati messi Ãparsatnente insieme da al

cuniEccellentiMusici,&particolarmentedalR. M. Don Nicola Vicenti-

no, de i quali la maggior parte si metteranno ne i Ãbttoposti essempi, che se-

ranno molto vtili Ã , chi desidererÃ  farcie Compositioni Ã¡ dne,a tre,Ã  quat-

tro, Ã  cinque, Ã  sei, Ã  sette, Ã  otto, & Ã  piÃ¹ Voci.

Essempi di varij salti, & gradi msieme ascendenti, & difcendenti

Essempio primo. Difalti, 8c gradi

fâ€”*

itÃzz

V

M.

:Efcz:

Â±Â±

â€”

ir.::

y*

a 4.

a

a 2.

a 2.

a 2.

a

a 5.

a 4.

a 4.

a 3.

a S

. a 8.

ET

^5:

1

Â±6i

Salti & gradi.

-_.A..

Â±r:

. <\~

1

â€”vj

:t .

fJttj

a 2. a /. a 2. a 1. a 2. a 2. a 2. a 5. a 4. a 2. a 2.

Gradi, & salti.

a 6. a 4. a 5. 34. a 2. a 2.

~â€”i 4-4-

5~

a 4. a 2. a 2

-_Ã•ÃŠEÂ±!

-0

3=t

Essempi
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Essempi di due parti, che insieme saltano'

3=

â€”^

5*

fi!

â€”

â€”

â€”

A -i-

a 2. a 2. a 8. a 8. a 2. ai. simili simili a 2. a 2. a a 6-

ir

5

4

Eisempio di dueparti, che insieme saltano.

5"!

Vi

fi

Ã‚~

â€”â€”

fidfc

A.

3!

A ,

-Vi

:tz:

V

ra:

vâ€”

a 6.

rÂ±

SE"

V

â€” ,1 â€”. â–  y

::Â±

1 11 ,n 1'''

a 2.

U_

a 7.

a 7'

a 5.

a 7-

a 8.

a 4.

a 4.

a 7.

a 2.

Ea~

'-A

A

-A

zza
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jo LIBRO

Modo da farebbe tutti listiti cattiuijhe stanno alt Unisono diuentinÂ»

buÃ²ni. Cap. XXII.

DOpÃ² la sopradetta descrittione de i gradi, & sai ti buoni, & cattiui,se-

-d molto vtile il sapere in che modo il CompoÃitore possa farc,che tut

ti i citrini, che vanno all' Vnisono, come li soprascritti, quali sono

nel presente essempio,diuentino buoni.

â€”:

â€”â€”

-V-

Ã¯:

-

â€”

ÃÃ‹EEÃ•iEÃˆS

I quali fl saranno buoni ogni volta, che vna parte salterÃ  sopra la seconda

partedelIaBattutaco'lmczo d'vnaPausa di Minima, ouero d'vn Punto

nel modo, che in questo essempio si dimostra.

â€”

,*â€”\

M.GiosZarl.

Iftit.hai.lib.

4.cap.ji.

Nie. Viccnt.

Hb.4.cap.17.

Dei termini delle particelle compofitioni. Cap. XXIII.

NElIe compoiÃ¬tioni di quattro, di cinque,di sci, & di sette voci i termi-

ni delle parti serranno questi ; che'l Tenore sopra'l Basso potrÃ  ascen-

dere in sino a dodici, Ã² tredici voci, & co l Semituono verrÃ  piÃ¹ com-

moda, che co'l Tuono, & l'Alto potrÃ  ascendere sino a quindeci voci in se-

dici co.! Semituono sopra il Basso ; & l'estremo del Soprano co'l Basso potrÃ 

essere insino a 15?. & zo. voci co'l Semituono ; iV nelle compositioni di otto,

Ã² dipiÃ¹ voci, per commoditÃ  delle parti potrÃ  il Soprano ascendere sopra'l

Basso insino a 21. voci.Hauendo perÃ² consideratione soprala imperfettio-

ne delle voci de nostri tempi ,essendo cosi penuria delle parti estreme, come

de Bassi & Soprani. Imperoche se il Basso nelle eÃtreme sue voci non farÃ  cor

po sonoro alla Musica, rcstarÃ  languida la cantilena. Cosi parimenteseil

Canto
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SECONDO. ji

Canto ascenderÃ  alle me parti estreme con fatica, farÃ  ingrato sentire. Sal-

ilo se tal MuÃica non fosse recitata con istrOmenti, che all'hora farebbe buo

no effetto.

Modo,ches'ha da tenere neÃ¬mttere le parolefitto l*1{ote.

Cap. XXIIIi.

ET perche l'accommodarc le figure cantabili alle parole,Ã¨ di grandiÃsi-

ma importanza ; resta, che breuemente fi dica in che modo si deuano

accommodare, acciÃ² non si sentano i periodi confusi, & altri incon-

uenienti,chelungo farebbe il raccontarli j mediante i quali il piÃ¹ delle vol-

te amene, che i Cantanti restano tanto confusi, che non (anno ritrouareil

modo da poterle proferire. PerÃ² volendosi fuggire vn tal disordine, si farÃ ,

che ÃÃ¨mpre sotto la sillaba lunga, Ã² breue si ponga vna figura conueniente,

cioÃ¨, che non faccia la lunga breue, & la breue lunga : eccettuandone perÃ²

leSemiminime, Se quelle,chediloro fono minori, lelegate, & i punti,i quali

fc bene sono cantabili, nientedimeno non s'accommoda loro sillaba alcu-

na, & nellelegate tanto nel canto figurato, quanto nel fermo non si accom

moda loro piÃ¹ d'vna sillaba nel principio; Se non solo si terrÃ  quest'ordine

quando si correrÃ  con vna vocale sopra le Semiminime, Ã² sopra le Chrome,

cioÃ¨, che non si proferisca mai la sillaba sopra la prima bianca dopÃ² la nera

subito,ma sopra la seconda bianca seguente, come in questi essempi.

M.Â«iÂ«i!Zatf.

Iftit.k4r.lL4.

cap.#<*

Aue Mari

Aue Mari

Et quando occorrerÃ metterela sillaba sopra la Semiminima,si potrÃ  a*

co porre vn'altra sillaba sopra la Nota seguente. Dicono alcuni,& bene,che

quando il Compositore vorrÃ  fare vn salto d'Ottaua, non si dee nel Ãalto di

quelle due Note proferire vna sillaba della dittione nellaNota disotto, &

vn'altra sillaba nella Nota di sopra del salto : perche tale pronuncia non fa

b 11 ono vdire. Fra vn sai to di Qnin ta, per non esser tanto lontano serÃ  man-

co male, & molto piÃ¹ sopportabile.

Modo dÃ¬ riuedere le Compofitioni, & emendarle da ogniforte di

errori. Cap. X X V.

HOra che s'Ã¨ inteso il modo, che s'ha da tenere volendosi comporrei

tre,Ã  quattro,& Ã  piÃ¹ voci; resta solo,che si vegga l'ordine,che s'ha da

tenere volendo ciascuno da se stesso ritrouareogni sorte d'errori,chÂ«

C 1 per
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LIBRO

per inanertenza fossero stati commessi nella Compositione,& vedere sein

essa russerÃ² due Quinte,duc O ttaue,& altri simili falli. PerÃ² , dopÃ² che si se-

ri fatta la Composi tione Ã  quattro, a cinque, Ã  sci, & Ã  piÃ¹ voci, si piglicrÃ 

la parte del Canto,& Ã  Nota per Nota si raffronterÃ  con tutte lepar ti,cioÃ¨,

con l'Alto, conla Quinta par te,co'l Tenore, con vno,Ã² piÃ¹, che seranno, &c

coi Balio. Dipoi si pigliera quella dcH'Alto,& si raffronterÃ  similmente col

Tenore, con vno,Ã² piÃ¹ che saranno,& con la Qmnta parte, & col Basso nel

medesimo modo,che si sciÃ  fatto quella del Soprano. Et il medesimo si farÃ 

del Tenore con gii altri Tenori, & col Basso Ã  Nota per NotarSc cosÃ¬ si ritro-

ueranno slittigli errori,cheper inauerfenza in essafussero stati commessi,

da i quali si potrÃ  poi commodamente purgarla, Se ridurla secondo l'osser-

uanza deiscfopradette Regole,

Il finedel Secondo Libro.

LIBRO
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yj LIBRO

cij, & della guerra, doue sono celebrati i nomi solameli te de i Fondatori, &

de i Trionfanti, per la ragione, & imperio de i quali furono tali cose & fon-

date,& ordinate, & non di quelli,che con l'opra, & col semi tio le condusle-

ro Ã  fine. Sono dunque tre generi dell'Arte della Musica. Vno Ã¨ quello, che

consiile ne gli istrumenti: Il secondo circa la Poesia, & il terzo,che rÃ©degiu-

dicio delTvna,& dell'altra cosa. I Citaredi, & gli Organisti, & tutti coloro,

che eflereitano solamente gli istrumenti, perche sono lontani dal rendere

ragione della Musica; perÃ²,come Ã¨ stato detto,essi seruono,& di tutta la soe

culationesono ignoranti. 11 secondo genere della Musica Ã¨ dato Ã  quelli,

che compongono versi : & perche tutto quello, che si referisce al verso, piÃ¹

tosto per istinto naturale, che per ragione, Ã² fpeculatione si fa:perÃ² i Poeti

Tiorangcliao ancora non denno eÃser chiamati Musici. 11 terzo genere Ã¨ quel solo, che di

Kb.Â», cap. 14. giudicare ha la Scienza. Questo tutto nella ragione, & fpeculatione eÃsendo

posto propriamente alla Musica si deputerÃ . Et se bene il volgo ignorante

/gost. lib.n. non Ãapendo, che non Ã¨ minor differenza tra'l Musico,& il CÃ¡tore, che tra'I

h*c.'U"a "podesta, & il Banditore,chiama Musici anco li Cantori, tra i quali alcuni si

Hcc igirur di ritrouano tanto presuntuosi,& arroganti, che se bene non sanno Ã  pena co

sta sine prÃ²- noscereleNote, non sÃ¬ vergognano publicamente per le Chiessefare il Mae-

oter insensau ftrodi Capella, come giÃ  fece quello arrogantiÃfimo Isoagnolo nella nostra

eaÂ«iTm,aquÃ¬ Cattedrale Aretina al tempo di Guidone Monaco, Sitanti altri al tempo

lusus in com di Paolo mio Maestro, & degli altri, in sino al di d'hoggi, ne i quali tempi

pendio cÃ³fu- nella nostra CittÃ  Ã¨ occorso quello,che seriue M. T. Cicerone Ã  quel L. Vale

iionis sue pio rio,chel'haueua pregato, che di grada scriuendoli lo chiamaÃse Dottore,

rupere,rjuod ]n tutto che fune senza dottrina, cioÃ¨, vÃare l'audacia in cambio della Sa-

gorii atque pienza: Non e pero,che tra 1 Musico,&il Cantore non ci sia grandissima dir

Guidonis Sic ferenza; anzi tale, qualeÃ¨ tra la luee,& Ie tenebre: imperciÃ² che il Cantore Ã¨

Cice.epist.sa- quello, chenel canto essercita la vocesua secondo i precetti del Musico, &

Â«i'st vhimÃL Ã‡uem viene Ã  condurre con l'atto della voce, onero del suono, & pronuncia

tp. .v ima. je can tilene, che con ragione fono state so.te, & composte prima. <lal MuÃico;

60i.Aret.lib. onde il nostro dottissimo Guidone nel principio del Prologo del 3. lib.del

j.cap.i. suo Michrologo dice.Tra i Musici,&li Cantori si ritroua grandissima diffe-

renza: perche i M usici sono veramente seienti, & sanno con ragione quelle

Â« Aoeroedi- cosc,checÃ³poiigono nella MuÃica,& i Cantori sono, quelli chelecÃ¢tano, &

kahomo PIOIUmcÃ¬ano con 'a voce:onde assimfgliandoli alle Bestie sogiungcNÃ¡, qui

scicus ab ho- facit qnod nÃ² sapit, deffinriur Bestia: perche si comele Bestie quello,che fan

mine nÃ³ sciÃ© nojo fanno senza ragione; cosÃ¬ anco quei Cantori, che mossi da falsa ambi

c ji > 1 11 1. I .il. â– ; '^Ji a.' - . J! 1

. J,SC1. â€” .

1 j.lib.i. rebbono precipitare in vn cosigraueerrore, ma nÃ¨ anco ardirebbero pure

mai pensare siniile iciochezzaj & il tempo, & la Ãpesa, che alle Chiese danno

nel con iprare gran copia di libri hora di questo, & hora di quell'altro Au-

tore,
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TERZO. si

tore ,i meschini la farebbono con il loro nel MaÃ¨stro, chcinsegnasseloroi

primi elementi della Musica. Io ho preso Ã  seriuere deli'artedel Contrapun

to,& non le vane historit di questi Musi'castri, de i quali Ã  mepare, ch'il no-

stro Dottissimo G uidone habbia detto Ã  bastanza; Ma dÃ  chela materia mi

sforza, & loro non si vergognano darne l'occasione,non mi vergognerÃ² an-

cor io a dire, & perdonimi la loro ri uerenza, che mai li veggo perle nostre

Chiese iq nadernare tanti libri, & alzare le braccia quanto piÃ¹ postano, ac-

ciÃ² si vegga,chcloro sono i Maestri di Capella,che non mi venga riso,paren- M An<jrfa Aj

domi vedere quell'Asino tanto benedescntto dal Signor Alciato, che por- ciat.caiblÃ©.

tando quel.tabernacolo Ã  dosso, al quale vedendo inginochiarsi il populo, 7.

&. credendosi, chefacesseriuerenzaÃ lui,si fermaua,nÃ¨ con lusinghe, ne con

minaccie, Ã² col bastone si poteua far caminare piÃ¹ innanti. Anzi, che questi

tali, il piÃ¹ delle volte per mostrare d'hauer composto loro quelle cantilene,

che fanno cantare Ã  i Cantori assai piÃ¹ sicuri diloro, le trascriuonoin cer-

te loro carte, acciÃ² porgendole Ã  questo, & Ã  quello, habbia causa chi vede

di credere,che siano opere loro nlidiamente dÃ Ioro composte:& cosÃ¬ i paz-

zi ignoranti,senza andar piÃ¹ innanti co'l imparare, riuol ti iiuoscurissime te

nebre,circondati da ogni oscura ncbbia,Ã² caliginc,si fermano nella loro va

na,& ambitiosa ignoranza; & fallo Iddio quanto siagrande,& Ãpesso lo sca-

dalo , eh 'ilpiÃ¹ delle volte danno a gli vditori, poi che veramente interuiene Gui Arct in

loro quello di che quasi piangendo diceua il Dottissimo G uidone, cioÃ¨. Et urologo li. i,

chi Ã¨ quell o, che non piangesse? perciÃ² che Ã¨ nella santa ChieÃa di Dio vno

errore tanto grande, & vna discordia tanto pericolosa, ch'il piÃ¹ delle volte

quando si celebrano i diuini offici), non pare, che altamente si lodi Iddio,

ma che combattiamo tra di noi. Vno discorda con l'altro; il Discepiilo no

achorda co lMaeftrÂ©,nÃ¨ vno Discepulo Ã¨ d'achordo con l'altro. Ma perche

sarci degno di molto maggior biaÃimo,che non sono questi tali,sediloroio j itala 'li

facessi altramentione di quella,che fece Valerio Massimo di quello, che ab- 8 cap. 1 j. ''

brusciÃ² il Tempio di Diana Ephesia per farsi di fama immortale, ritornan-

do alla differenza, che si ri troua trai M usico,& il Cantore,dico,che da que

sto si puÃ² molto bene conoscere, che quello pigliando il nome dalla Scienza

della Musica vien detto Musico,& questo non dalla Scienza, ma dall'opera- Bqm |jb cJ

re,come dal Comporre Ã¨ detto Compositore,daI cantare Ã¨ detto Cantore, Ã¬ 4 & ^,

& dal sonare Sonatore. Quello dunque Ã¨ veramente Musico,c'ha facoltÃ  se- cap. 10.

condo la Ãpeculatione,& la ragione conueniente alla MuÃica di saper giudi- M.GioCZarL

care irithmi,i generi dei Canti,lepermistioni, diversi dei Poeti. PerÃ² chi Istlthar.

desidera venir buon Musico, non creda, che quello sia veramente Musico, Â£)oca. 'che o-

chepiÃ¹ presto per certo istinto naturale,^ vna certa prattica, che peraltro gni Musico Ã¨

sÃ¬ mettere insieme quattro Consonanze senza ragione, Ã² fondamento alcu cantore, ma

no,ma quello, che con ragione, & secondo le Regole, & il soggetto ricerca, Cjai>M>r/jM>

ne dispone. Per il quale essendo tanto necessaria la cognitione de i Modi, Ã² Nicol. ^Bur.

Tuoni: perÃ² in questo nostro ter2o discorso sera molto vtileil farne parti- Par.lib.i. c.6.

colare,
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54 L I B R O

colare, &pienamentione innanti,chcsiYengaaU'altrecosc, comedisopra,

dellequalibreuementesi discorrerÃ  nelquarto, &vltimo nostroragiona-

mento.

Ã Ãodo, Ã² Tuono quelle ,che/Ã¬* Cap. 11.

PRima,che si ragioni de i Modi,Ã²Tuoni,che chiamare gli vogIiamo, ac-

ciÃ² si proceda ordinatamente,& meglio si poslÃ  intenderequello,di

"ci Â«tneUe chefc'hadatrattare,Ã¨necessariovedereprimaquello,chesiaModo,Ã²

Dimost^t.Â° Tuono.DiconodunqueiMusiciilModo,oueroTiionoessereforma,Ã²qua

fcar.nel Ra- litÃ  d'Harmonia, che si troua in vna dellesctte specie della Diapason,modu

gionamentoj lataper quelle specie della Diapen te, & della Diatessaron, che alla sua sor-

j.Defin. u. masonoconueneuoli,iqualiionoDodici,&sidiuidonoin dueparti,si co-

rne breuemente s'intenderÃ .

M.GiosZarl. &Tlagali. Cap. 111.

nelleDimds.

xUiL* 'dtfin' TT Ora, perche l'intention miaÃ¨ solo diragionare con breuitd,&facili-

TolÃ´meo li. f~~\ ^d^Ã›ecoseappartenentiail'Artede l Contrapunto,&suggiretutte

1.C7.& Â«' ,Â°. quelle, chegeneranopiÃ¹presto confusione,cheScienza, nÃ¨ fannoÃ 

BÅ“t.lib.4. c. propositoalcunoÃ , chivuoleimpararetal'Arte:perÃ²douendosi trattare

pÃ®iniÃ²^iidla de* Modi, Ã²Tuoni,non starÃ² i perdere niente di tempo nel raccontare,quÃ¢

Hifto.nacur. ti,&qualifusseroiModijÃ²Tuoniprincipali,Ã²collateralidegliAntichijnÃ¨

l.b. 6. cap. Â». quale appresso di Noi sia il ))orio,il Frigio,il Lidio,il MÃ¬stoIidio,l'EoIio,l'Ão

^('"m'r nicoJ'lasto,Ã²ilLocrico,ouero Locrense;&dicaPlatone,Plutarco,Lucia-

i.dtlla u i. no jj poliitceJApuleio,Ã‰uelide,Tolomeo,Caudentio,Aristide,Boetio,Cas-

VecÃi il lib. t. siodoroJMartiano,Atheneo,Plinio,Pindaro,& gli altri quello,cheloro pa-

della Mnsica re,cheÃ Noibastainsomma hauerenotitÃ¬a dellidodiciModi,chedai Prat-

dÃ® PapaGio- tjcj hoggi sono messi in vsonelle compositioni de inostritempi,&sianopoi

ifrioraine if ^atÃ¬ Modi antichi quali, & quanti si vogliano, perche questo non Ã¨ di so-

i cÃ p. 30. stanzaalcunaÃ Noiilcercarlo.EtsepurealcunoCuriosovorrÃ sapeflo,leg

Ã¯ranch nella gendolaprattica,SdaTheorica dell EccelIentislimoFranchino, ilTosca-

prat ntl i. li. nej|0 j j m. j)on pictro Aron Fiorentino, & le Isti tutioni, & le Demostratio

&nel'hbT ni harmoniche del nostro Signor Zarlino, potrÃ con sua commoditaha-

piitTo Aron. uernedi tuttiminutiÃTimoragguaglio,senzacheNoiin cosa tantoinutile,

nel Tosc. & &senzapropositoaIcunoandiamoconsumandoiltempoinvano. Venen-

nellc Ist. liar. <jlmque Ã  i Modi da i Musici Moderni ritrouati,comedi sopra; dico, che

Mif'ha^hb *"01'0 dodici , Ã¬ <luau si diuidono in dueparti, cioÃ¨ sei principali, ouero A11-

4 & ne"lÃ« Di tentichi,& seicollaterali,oueroplagali. Iprimi sonodettiprincipali,come

mottr.hatm. piÃ¹nobili,cx:perchecontengonoinÃÃ¨l'hanmonicamedietÃ traledueparti

ln). DÃ©fi.14. maggiori, che sono la Diapen te ,&la Diatellaron,lVna posta nclgraue,&

l'altra
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TERZO. 57

l'altra nell'acuto; il che n 011 fi troiia ne gli altri, come si dirÃ . Sono stati an- Ã®lÂ®^?Ã®rJ-

cochiamatiAutentichi,operchehannotnaggiorantoritÃ deglialtri,oiie 4â„¢llf" 1~

ro per essere aumentatiui,& hanno facoltÃ  di ascendere piÃ¹ sopra il loro fi- & nelle Diro,

ne di quellojche non fanno i collaterali, Ã² placali, che chiamare gli voglia- rur. Rjgion.

mo; Quali sono detti collaterali, dalli lati della Diapason,che sono,come si snella Desi,

Ã¨ detto di sopra, la Diapente, & la Diateisaron :perciÃ² che pigliate le parti *Ã¬ ' *

nominate,che nascono dalla diuisione de gli Autentichi, da quelle medesi-

me poste al contrario, rimanendo la Diapentecommune,&stabilÃ¬, nasco-

no i collaterali. Si chiamano anco piagali da questa parola Greca, cioÃ¨ Pla-

gon,chevuol dire lato ; ouero da Plagios, che signihea obliquo, Ã² ritorto,

quasi obliqui, ritorti ;o riuoltati: conciofia che procedano al contrario

dei suoi Autentichi, i quali procedano dal graue all'acuto, & iplagali per

lo contrario dall'acuto al graue. Li principali, Ã² Autentichi dunque sono

questi sei, cioÃ¨ il Primo,ilTerzo, il Quinto, il Settimo,il Nono, & l'vndeci-

mo. Li colla ferali, ouero plagali sono poi, il Secondo, il Quarto, il Sesto,

l'Ottano, il Decimo, & il Duodecimo : i quali non solo seruono alla Musica

solamente, ma nelli Canti fermi ancora, si come meglio si dirÃ al suo luogo.

Furono i Modi da principio quattro solamente,cioÃ¨ il Dorio,il Frigio,il Li

dio,&ilMissolidio, Ã iqualiil nostroGuidone Mondco Aretino per torre GuiJ. Aret.

via quella grandissima difficultÃ , che nasceua da coÃÃ¬ grande altezza, &. bas- "el Michrol.

sezza di voci, n'aggiunse altri quattro, cioÃ¨ al Dorio il Sottodorio, al Fri- i^alcca^it'

gioii Sottofrigio, il Lidio il sottolidio,al Missolidioil sottomissolidio,i papaGio.Ã¬o.

quali da i Musici si chiamano Primo, Secondo, Terzo, Quarto, Quinto, nrllasuaMa

Sesto,Settimo,& OttauoTuono .MaperchelanaturadeghhuominiÃ¨di Â£ca cipit.10.

ritrouar sempre cose nuoue, & d'aggiungerne alle ritrouate: sono stati vi- j '"'"A

timamente da inostri Moderni rittouati, & aggiunti questi quattro viti- Franch.prat

mi,cioÃ¨ il Nono, il Decimo, l'Viidecimo,&il Duodecimo,iqualisebe- lib.i. cap. i.

ne in veritÃ  non sono nuoui, si come da molti canti Ecclesiastici li puÃ² com Valerio Mas

prendere; tutta via non sono stati per prima ben conosciuti, ma erano

chiamati Modi Irregolari, come meglio s'intendera, quando si ragione-

rÃ  di) simil sorte di Modi. Dei quali hauendoneil nostro Signor Zarlino

fatto due ordini, cioÃ¨ vno nelle Istitutioni, & l'altro nelle Dimostrationi

harmoniche ; il quale se bene Ã¨ tahioltapiÃ¹ naturale, & fatto con ragione,

nientedimeno seguendo quello delle Istitutioni, come piÃ¹ familiare, & piÃ¹

facile, si dirÃ  brevemente , quali siano le loro chorde sinali, & quanto

si possa ascendere, Ã² discendere di sopra, & disotto ledette chorde, pri-

ma che si venga ad altro particolare della formatione, natura, & Cadenze

di ciascuno.

Compcn.diMusica. H Delle
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L I B R O

*Dellechordefinali.

Cap. 1111.

HAucndo ciascun Modo, Ã² Tuono la sua forma, Ã² qualitÃ¡' in vna delie

ÃÃpecie della Diapason, modulata per quelle della Diapente,& della

Diateslaron,come di sopra;& haucndola detta Diapentela sua chor

da grauiÃfima commune tanto all'Autentico, quanto al Plagale ; pero da t

Musici sonostati accompagnati insiemeÃ  due, Ã  due, pouendo la Chorda

D.commune al Primo, & al Secoudo:. La E. al Terzo, & al Quarto. La F. al

Quiuto, & al Sesto. LaG. al Settimo,& all'Ottauo ; la chorda a. al Nono, &

alDccimo; &la C. alTVndecimo, & al Duodccimo comenel presente cssem

pio ÃÃ¬ dimostra

Primo. Terzo. Quinto. Settimo Nono. Vndecimo.

[J3. 4-5.

=Ã®Vi

a-Bâ€”-j

63-

p â€”fier:

H' â€”'

Ht' :tt%

â€”-zÃ¯Â£r\

H.

'va

Ottauo.

ilâ€”Bâ€”ft

ÃŒT-~B â– 

Secondo. Quarto. Sesto. Ottauo. Dccimo. Duodccimo.

NÃ¨ sideealcuno merauigliare, sedal Decimo, all'Vndecimo non si vada

con ordinc continuato: perciÃ² che essendo compofto ciascun Modo d vna

Diapente,& d'vna Diatefsaron, lequali Consonanze nÃ² si trouano tra que-

sti due termini & f. & tra f. & h. conseguentemen te in tal Positionenon

puÃ² terminareModo alcuno.

DelleSeichorde Confinait.

Cap.

V.

Marcb.Pad.

Tratr. 11.C.4.

PofluntToni

ordinari in

quolibet lo-

cojmanus,

ubi fpecict,

quÂ» ipsos for

inant supe.

tius, & infe-

rius pofsunt

proprie ordi-

nari &c

CÃ´tro Mar-

ch. P. d. nel

tratt.ii.c.Â».&

4.

Franc b ptat.

lÃb.t.c.ti.Sc

ET, perche non (cmpreisopradcttiModi, Ã²Tuoni finiÃcononelle det-

te chordeD.E. F.G.a.&c. nelle quali denno regolatamente tÃ¬nire;

PerÃ² s'ha da saperÂ», che tutti i Modi si pofsono trasportare fuori delle

lorochordenaturaliin tutti quei luoghi, nciqualisi poslono trouarele

speciedcllaIoroDiapente,& della loro Diatcflai on. In questo moltiPratti-

cisisonograndementeiiigannati,iqualihannoconllicuitoÃ  gliottoMo-

diledettecordeconfinahinquesti quattropositioni ,cioÃ¨a. Iq.c.&d.ac-

coniodando la a al Primo, & al Secondo, la ^ alTerzo, & al Quarto, la c. al

Quinto,& al Sesto, la d. al Settimo, & all'O rtauo : non s'accorgendo, che se

bene tra la detta a, & e. si ritroua la prima Ãpecic della Diapente, della qua-

leil Primo Modo, Ã¨ composto: nientedimeno aÃcendendodaeinsinoada

neH'acuto,nonciÃ¨altrimentela prima Ãpecieddla Diatessaron,sicomeil

Primo Modoricerca, ma la seconda fpecie di detta Dia tessaron la q uale cÃ³-

uiene al Terzo ; NÃ¨ anco volendosi discendere dalla detta a ad E verso'l gra-

ueÃ» ritroua la prima speciedi detta Diatessaron appartenenteal Secondo

Modo
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T E R 1 O. Ã•7

Modo.ma la seconda,la quale il Quarto Modo riccrca; Et fimilmente come

maipotranno terminareilTerzo,&il Quarto nella chorda b fa h mi, dÃ©lla

quale ascendendo in sino alla sua O ttaua, & discendtdo insino ad F,graue,

sonoleÃpeciede! Quinto,&delSesto ; Et comepotranno etiandio termina-

rein c. il Quinto, & il Sesto,quando dalla dctta chorda c.asccadendo allal-

trac.&discendendonelgraueinsino alla G.ÃÃ® ntroianole Ãpecie delSetti

mo,& dell'Ottauo ? Et hnalmente,comepotran::o tenniiure nella chorda

d.ilSettimo, &l'Ottauo,seil settimo, hauendo ad aÃceniere daliadetta

chorda d.in sino a dd. sua ottaua ; &bauendofimilmentel'Otrauoi iiscÃ©-

dere dalla detta d.in fino ad A. ne i quali luoghi si ritrouano le specie del pri

mo, Se del Secondo ? I.aonde sc alcuno dimandasse, pcr qual cagio..e il Pri-

mo,& il Secondo Modo non habbiano la lor chorda h n ale in a; II Terzo, 5c

il Quarto in fcj.HQjiinto,&il Sesto in c.il settimo, &l'ortajoind; Altro

non Ãi risponderebbe se non, cheper la sudctta ragionenon poÃiono i detti

Modi terminarein queste chorde,essendo chein'eÃicnonfiposlono troua-

relcloro specie. Etdaqnesto ÃÃ¬puÃ² benissimo comprendere, cheglialtri

quattro Modi,cioÃ¨. II Nono, il Decimo J'Vndecimo, il Duodccimo, non

sono nuouialtramente, Ã² Irrcgolari, comcalcuni ÃÃ¬ sono immaginati, ma

n at u rali. Dunqne le chorde confi nali non sono veramen te le sopradette a.

t^.c.d.masonoquesteG.a.lq.ÃÃc . cioÃ¨ nella G. colmczoddb. verrannoÃ 

terminare il Primo, & il Secoado, nella a, II Terzo, & il Qjarto. nella b. il

Quinto, & il Sesto, & nella c. il Settimo, & l'O ttauo. Et conseguentemente

nella d. il Nono, & il Decimo, & nella f. l'Vndecimo, & il Duodecimo, co-

rne in questi essempi si vede.

Pnmo. Terzo. Quinto. Settimo. Nono. Vndecimo.

M.OiosZeJ.

Quia ut ia-

Species sunt

muÃicales co-

pule, que Mo

dos crcaat.Vi

de Ma.ch.

Pat Tract. 11.

ea.j.iasine.

4t

Secondo. Quarto. Sesto.

's. n

Ottauo. Decimo.

Duodecimo.

Dei Modi Terfetti, Imperfetti, TiÃ¹ che perfetti, Misti, &

Cap. ri.

HOraisopradetti Modi sono molte voltedai Mnsicichiamati Perfet- cap .g.' ''''

ti,Imperfetti,Piu cheperfetti, Misti ,& commisti. Perfetti chiamano Nicol. Burt.

quelli, che non mancano di vermia specie della loro Diapente, A: del- p,,rm."'

la loro Diatessaron : di modo che adempiano la loro Diapason. Imperfetti *;ao -

dimandanopoi quelli,clie mancano delia loro perfettioue, ckk, chenon c Â«t.'cap.*j'.

adempiono la loro Diapason, & mancano di q u al che Ãpecie della Diapen- & a.

te,Ã² delia Diatessaron. PiÃ¹ cheperfetti, ouerosuperflui chiamano quelli,

H Ã chq
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L I B R O

cheeccedonolaloroDiapason perdue,Ã²piÃ¹ chorde. Misti chiamano poi

quelli,chesebenearriuanoallaloro perfettione, nondimeno pussatoil ter-

mine loro discendono due, trÃ¨, Ã² quattro chorde sotto, &: ne i termini del

IoroPlagale,&cosÃ¬perlo contrano, quaudo'I Plagale eccedela suaDia-

pente perdue, trÃ¨,Ã² quattr o chorde nello acueo, & nei tennini del suo

Autentico. Commisti sinalmente chiamanoquelli, che sono mcscolati

conaltri Modidel medefimo genere, comeÃ¨vno Autentico convn'altro

Autentico ,&vn Plagale con vn'altro Piagalc; Ancora cheqaesta sortedi

Modi,&degl,Iinperfetti particolarmente,&deipiucheperfetti,s'appar-

tienepiÃ¹Ã iCantÃfermi, che alle Compositioni di Musica, delle qualiin

questonostro discorso habbiamo tutta l'intention nostra di parlare : per-

ciÃ² che neile Compositioni serebbe impossibile trouare vn Modo, che sus-

se imperfetto, Ã² che non fusseMisto; Perche mentre la parte acuta ha il suo.

progressoperle specie dello Autentico,la graue all'incontroancora clla

procede, & difearre per i termini del suo Plagale. Verbi gratia, se'l Tenore

serÃ  nei termini del primo Modo, la par te graue per lo contrario starÃ  nei

termini del Secondo, &ilsimile auerra sempredi tutti gli altri, come nei

presente essempiosi vede.

Primo Modo Autentico.

Secondo Modo Plagale.

DeipiÃ cheperfetti, &de i Commisti neile Compositioni,&massima-

mentenellcvolgariseneritroiuno mfinite, &senza numero: veroÃ¨,che

neile Latine si osseruano molto piu i Modi, SdeCadenze, che neile volgari,

neilequaiiil piÃ¹dellc volte, non Ãolo non si sente alcunaosiÃ¨ruanzadel Mo

do,manÃ¨ancodel genere, proeedendo non solamente in vna delle parti,

ma alle voltein tutteper discommodi^c diÃproportionati interualli,i qua-

U Gios.Z*rL ^ non ^ ^amo Pâ‚¬ro adoperare, se non con proposito, & quando la Cantile

lftic.Lar. LitÂ». na ,&iI Modolo ricerca: conciosiache, cornedice l'EccdlenttssimoSignor

j^ap.So. Zarlino, l'adoperare q ualunq ue cosa senza necessita, & senza proposito, Ã¨

cosa veramente vana, 8c dinota poca prudenza: oltre che genera alproprio

sentimento di tale oggetto grandissime fastidio.
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T E R Z O.

61

D

DeiT rincipij di tutti i Modi. Cap. VII.

Ã¯conoalcuni Prattici, che'l primo Modo ha cmqueprincipij, cioÃ¨dn '""cip! fc'

C. in D. in F. in G. & in a. Etalcuni al tri dicono hauernesei,cioÃ¨in pje'tro ArÃ³a.

C. in D. in 1Â£. in F. in G. &ina.in C.come Gloriosc Virgiru, ; InD. Istit.har.hbr.

comel'Antifona, Cumantem sero. In E. come. CongregatÃ§ suntgentes; * 34. *

In F. come, Iter um videbo vos ; in G. come, Cura appropinquare: Domi- ^ "te i i?cap.

nus,&ina.Come,ExicitÃ²in plateas,& moite altre cantileneecclesiaÃti- DfprillcipS

che, le quali non starÃ² Ã raccontareper non ester troppo lungo. pnmi Toni.

Diconoancora, che'l Secondon'hacinque, cioÃ¨ in A. in C. in D. in E. & Nicol. Bure

in F. In A. come, il Responsorio, Si bona suscepimus ; in C. corne, Similabo P.^m. hby.

eum.InD.come,VadoadPatrem.InE. come, Domine DeusRexomni- M^g.mÃ²fef.

potens; 8c In F. corne,, Crcdimus Christum. lib. j. cap. iu

11 Terzo similmente dicono hauere tre principij, cioÃ¨in E* in G. & in C.

In E. come, l'Antifona Dum complcrentur. Ia G. corne, Salua nos Domi-

ne. &in C come, Domine mi Rex.

Dicono di poi il Quarto hauere cinqueprincipij, cioÃ¨ in C. in D. in E.in

F. & in G. In C. come, Tuli t ergo,in D. come, Inuebant patri eius. In Â£.co-

mc, Prudentes Virgines. In F. come, In feruentis olei ; & In G. come Scetit

Angelus, nellib. Monastico.

Ilq(unto,dicono,liaiieineducsoIamente,vno,cioÃ¨inF.&l'aItroin C.In

F.co.ne,l'Antifona,Siciit nouitmepater; &in C.come, Egosumvitis vera.

II sestoparimente dicono hauerne duealtri, cioÃ¨ vnoin F. &l'altro in C.

come il suo Autentico. in F.come, Gaudent in cÅ“lis: &in C. come nel Rc-

Ãponsorio,Dccaatabant populus IsraÃ«l.

II settimo poi, dicono, hanerc cmqueprincipij, cioÃ¨in G. in a. in t\. in

c.&md.Ing.co:ne, PrÃ§ timore autem; In a. come,Argentum, Scaurum

nonestmihi; in fcj.come,Tulerunt Dominummeum. InG'co.ne, Millier

cum pari t. & in S. come, Veni Ãponsa Chrifti.

Et l'ottauo vItimamente,dicono,hauerne cinqne, cioÃ¨ in D.in F.inG.in

a; &cin c. In D.cornel'Introito, Spiritus domini repleuit orbem terrarum.

In F. come,Tu es gloria mea;in G. come,Veni sponlaChristi. sn a. come,Iste

Sanctusj& in c.come, Erat autem asoectus eius sicut sol. Ma perche,se bene

li Modi tanto nelcantofermo, quanto nellaMusicafigurata, quanto alla

formatione dcllc Ãpecie,alle Cadenze,& alla terminatioue ancora sono i me

desimi:tuttauia,perchenellaMuÃÃ®ca,rispettoalladiuersitÃ ,&moltitudine

delle parti,ci Ã¨ quanto al procedere qualche di.ferenza: perÃ² eslendoil Ãlip-

posto noÃtrola Mulica ng.irata,& non la pianajdico che non solo qaefli ot- M.GioCZarl.

to,ma tutti li dodici Modihanno generalmsnte i Ioro veri,&naturali l*Â«har.libr.

principij nellechordeestreme ddla Ioro Diapente, & della loro Diatef- * caP '8-

ÃÃ ron, & nella choidamezana della loro Diapente, come rag.'onandosi

delia
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7<3

LIBRO

Tran eh. prat.

lib.i.cap.8

inThcor.hb,

4 et &C.4.

Formati one

PriBcipu.

sia*.

Natura.

sto essempio

Li principij

veri,& natu-

rali di que-

: ti

d ella formatione, principij, cadenze, & natura di ciascun Modo, Ã² Tuono

separatamente, & per ordine, meglios'intenderÃ .

Della formatione, principij, Cadente, & Tfatura del prÃ²no

Modo. C"P- Vili.

A Dunque il Primo Modo Autentico Ã¨ composto della prima Ãpecie

* Js\  della Diapente, la quale si troua tra D. & a; & della prima della Dia-

tessaron,che si troua tra a,& d, posta sopra la Diapente, come in qne

sto, & di tutti gli altri, come di sopra, sono

nelle chorde estreme della sua DiapÃ©te, cioÃ¨

in D. & in a. & nella chorda estrema della

Diatessaron cioÃ¨ in d. & nella chorda meza-

na della Diapente, cioÃ¨ in F. se bene si trouano infinite compositioni,che

hanno i loro principij sopra l'altre chorde ancora, come di sopra habbia-

mo veduto anco ne i libri ecclesiastici. Basta in somma, che i veri, & naturali

suoiprincipij sono questi, come in questo essempio si dimostra.

| Circa'l suo fine s e detto di sopra di tutti. Vn'akra

sortedi finimezani si osseruano non solo nellecom-

positioni di Musica, ma nei Canti ecclesiastici anco-

rarci fine di ogni clausola, Ã² Periodo, & d'ogni per-

fetta oratione, i quali li Musici chiamano Cadenze ; che sono grandemen-

te necessarij per la distintione delle parole,che generano il senso perfetto nel

la oratione; Delle quali, perche si ragionerÃ Ã  pieno subito dopÃ² i Modi;

perÃ² basterÃ  per hora Ãapere, che in tutti i Modi, Ã² Tuoni si trouano di due

sorti Cadenze, cioÃ¨ Regolari, & Irregolari.le Regolari sono quelle,chesi fan

no in tuttequellechordeestrcme della Diapente, & della Diaressaron, do-

ue habbiamo detto essere li suoi veri, & naturali principij. Le Irregolari', le

quali anco da i Musici sono 'chiamate peregrine, come al suo luogo si dirÃ ,

sono quelle, che si fanno nell'altre chorde. Questo Modo, Ã² Tu ono Ã¨ di na-

tura parte mesta, & parte allegra; PerciÃ² se le potranno accommodare be-

nissimo quelle parole, cheseranno piene di graniti, & trattano di cose sen-

tendole, & alte, acciÃ² chel'Harmonia conuenga con la materia, chein esse

si contiene, le sue Cadenze vere, & naturali sono in tutte quelle chorde, che

di sopra si Ã¨ detto, come nell'infrascritto essempio

r 1â€”j

F=5W

.-t-*i.-4^â€”*â€”

Cadenze vere, & naturali del primo Modo.

Del
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TERZO.

7i

D cl Secondo Modo. Cap.

IX.

r*â€”

IL Secondo Modo collaterale, ouero Plagale del primo si compone della

prima ipecie della Diapente a & D. posta nell'acuto, & della prima della

Diatessaron D. & A. posta nel graue, come in questo essempio

Questo ancora ha i suoi principi)' veri, & naturali ne gli

estremi della sua Diapente, & della sua Diatessaron, &

nella chorda mezana della Diapente, & ancora che si

troiano delle cantilene tanto nella Musica figurata ,

quanto nella piana, le quali hanno il loro principio per l'altre chorde, co-

me sopra si Ã¨ moltrato; basta in effetto,che questi sono i suoi veri,& natura-

li, come in questo eiscmpio _.7^. ^.j-T.| j. in questo Modo fuori

Nelle quali chorde ha le sue

vere,& regolari cadenze; &

tuttel'altre,chesi trouano.

nel primo Modo. Questo nella Musica rare nol te si troua nelle sue proprie

chorde, ma il piÃ¹ delle volte si troua traÃportato per vna Quarta col mezo

delb. Et si come il Primo ha gran conuenienza col Nono, cosÃ¬ questo l'ha

col Decimo. Dicono alcum, che questo Modo Ã¨ di natura Iagrimeuole, &

I: umile; & perciÃ² Ã¨ stato mol to vsato da gli Ecclesiastici in cose meste, & la-

grimeuoli, per essere molto atto Ã  quelle parole, che rappresentano pianto,

mestitia, calamitÃ , Se ogni sorte di miserie; Scie sue Cadenze regolari sono

queste infrascritte

F ranch, prat.

hb i.cap.p.Sc

in Theor. li.

i.ca. 6. & il.

Format ione.

Principi!.

3Â±:_:

hsq.

â€”

CadeÂ» ce.

Natura.

Franch. prat.

li.3.cap. ij.

MGiesZarl.

lstit. har.iib.

4,cap.i.

.

:::: Â±:

â– 

.â€”

Cadenze Regolari del secondo Modo.

DelTcr^o Modo. Cap. X.

LterzoModoAutenticosicomponedelIa seconda ipecie dellaDiapen- ^â„¢nc'1,pr*f'

te,la quale si troua tra E & hi. & della prima della Diatessaron, che si tro &JjR' xhrÃ³r.'

ua tra ta;. & e. posta sopra la Diapente, come in questo presente essempio lii>.4.cap.<.

Sono i suoi principi) veri, &naturali nelle chorde esire- Porioauouc.

-3â€”]} meddlasuaDiapente,&della sua Diatessaron,&nella P""'^-

~. J.j chorda mezana di detta Diapente; & se bene di qiesto

â€”'â€”4+ Modo si trouano molte cantilene ecclesiastiche, & di Mu

sica fuori di tali chorde, tuttauia questi sono i suoi veri, & naturali, come

1

nel presente essempio

Nelle quai chorde ha

le sue CadÃ©ze regola-

ri^ come s'Ã¨ detto de

tÃ¬â€”i

gli altri due sopradetti ; &

q nelle, ehe i n tal Modo si tro

uano fuori di queste chorde,

sono Irregolari, come di so-

pra.

Cadcn ce.
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Ã•4

L I B R O

Watora

Pranch. prat.

Lb.j.cap. iy.

Nicol. Burt.

Parm. libr z.

<aM , ,

M'CiioCZatl.

Iftit, har.lib.

^, cap. 10.

pra.Hannodcttoalcuni, che.questoModoÃ¨ molto attoÃ commouercad

ira;laonde,diceilnostroGuido Arctino, chcpertalerispetto gliAntichi

lodipingeuano con colore rosso. Alcunialtridicono, chelanaturasua Ã¨di

commouere al pianto: per lo che gli accommodarono quelle parole,che so-

no lagrimeuoli,&pienedilamenti. Questo essendomeÃcolato col nono,ha

la sua harmonia alquanto men dura. Sono dunquele sue vere, naturali,&

Regolari Cadenze queste infrascritte.

fc-A-SL

franco, prat.

li. Ã¬.cap. u.

& in Theor.

]ib-4.cap.8.

Nicol. Burt.

Parm.l.i.c.j.

Forma.

Principii.

Cadence.

Kacura.

M Cios.Zarl.

Iftit. bar. lib.

4 cap.n.

X 1 A

Cadenze regolari del Terzo Modo.

Del Quarto Modo.

Cap. XI.

IL Quarto Modo Plagale Ã¨ composto dclla seconda specie della Diapcntc,

che si troua trafcj.&E.& della seconda della Diatessaron posta nel gra-

ue,cioÃ¨ E. & t\.comein quesiopresenteeÃsempio si dimostra.

regolari nelle chorde rÃ§.

E. G.& fc\. come in que-

sto prelÃ¨nteessempio

^

3l

3:

â€”r

â€”

â€”

Appresso gli Ecclesiastici ha i suoi principij irrcgolari in altre chorde, come

di sopra. In questi medesimi luoghi si trouano anco le sue Cadenze Rcgola-

&leIrregolarisi trouano medesimamentenell'altre chorde, come si Ã¨

n

detto. Dicono i Musici, che questo Modo s'accommoda grandemen te Ã  pa

rÃ´le lamenteuoli, che contengono tristezza, ouero supplichcuolelamenra-

tione, come sono, materieamorose, & quelle, che signitÃ¬cauo otio, quiete,

tranquillitÃ ,adulatjone, fraude, & detrattionc; laondedamolti estato

chiamato Modo adulatorio. Vero Ã¨, che questo Ã¨ assai piÃ¹ mesto del Terzo

suo Principale, &. il piÃ¹ delle volte si trasporta per vna Diatessaron nello a-

cutocolmezodellÃ chordab. incambio della ^. Sono dunque lesueCa-

denze Regolari, come di sopra, nell'infrascritte chorde, come in questo cs.

ÃÃ¨mpio.

Cadenze Regolari del Quarto Modo.

Del
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-t' Â».A 0-1

1 A ..a.. A

â–  i

V T

â€”~T

a j-

TTT

5â€”L-

J

. ~â€”

CadenzeRegolari del Sesto Modo.

Lemeiesime seranno nclla parteacutapervna Ottauadisopra,come

habbiamodecto: perÃ²diaÃÃ¬lo elsempio neUapartegraue,Ã²nell'acuta ; in

soÃ¹anza sono le medesime.

Del SettÃ¬mo Modo.

Cap.

XIIII.

Franco, prat.

lib. i. cap. 14.

& nclla The-

oric.li.4. c.p.

M.Giol'.Zjrl.

Istit. har. lib.

4 cap.18.

Formarione.

Pnncipii.

Cadence.

Nacura.

Franco, prat.

li. i.cap. 15.

ta in Thcor.

4 cap. 9.

M.GiolZarl

litit har. iibr.

4.eap.Â»?.

Foimatioue.

PÃincipii.

Cadente.

ILSettimoModo Au tentico si forma della quarra& vltinia fpeciedella

Diapentc, la quale pnmcipia daG,afcendendo insino Ã  d ; & della prima

delia Diatessaron di sopra, la q uale ÃÃ¬ troua tra d. & g. come in questo es-

sempio.

Qaesto Mo- Â±

do ha i, suoi

principij ve- * 1

ri,&naturali, &lesue Cadenze Regolari

ne gli estremi della sua Diapente, & ne gli

stremi della sua Diatessaron, & nella chor-

damezana dÃ©lla detta Diapente in queste

chorde,cioÃ¨G. t^. d. & g. come in questoessempio . 1 1 1 a... .

A questo, secondochedicono alcuni ,conuengono p yÂ»â€”

parole,Ã² materie,che ÃÃ¬ano lasciue,Ã² che trattino di Bi^Z- . '.

lasciuia, le quali siano allegre,dette con modcstia;& r

quelle,chesignifÃ¬caKO minaccie, perturbationi, &ira. LesueCadenzeRe-

golari, come di sopra, sono l'insrascritte poste in questo esscmpio.

; 3^Ã¡::2:;^ _:Â±y:::~::z:i: :::~:Â±rz.:

CadenzeRegolari del SettimoModo nella parte graue delTenore.

DdtOttauoModoThgale. Cap. X f.

L'OttauoModo Plagale si forma dalla quarta, & vltima Ipecie della

Diapente, la quale si ritroua tra d, & G, posta neU'acuto,& dalla pri-

ma della Diatessaron, la q.ialesi troaa tra G, & D. posta nel graue, co

me nel presence ellempio si dimol tra I' tt

Questo Mo.:o ha isi;oi principij Regolari nellechorde g^2~~\ ~"||

d, ^.G,&D,nelleq".alisonogli estremi della Diapen- U $IJj2L_-|f

te, & dclla Diatessaron, & la chorda mezana di detta ~~â€”

Diapente, comein questo elsempio: tÃ¬'vlâ€”

Etgliirregolarisi troaano 1. estal trechorde. Lesue 3~â€ž~3lÃŒ

Cader.ze regolari si pongononelle medesime chor- JJ .â€”T.

dÃ©,nclleqiiali il detto Modo ha i suoi principij,si co- **~â€”r 1 \"^~

me
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TERZO. â‚¬7

me riabbiamo detto de gli altri di sopra. Dicono i Prattici, che questo Mo-

do Ã¨ di natura soaue, & contiene in se vna certa naturale dolcezza, & soa-i-

tÃ ,che con somma gioconditÃ  riempie gli animi de gli ascoltanti,& Ã¨ al tu t-

to lontano dallalasciuia, & da ogni vitio; onde l'hanno accompagnato cÃ³

parole, Ã² materie mansuete, accostumate, & grani, le quali con tengono co

iÃ¨ profonde, Ãpeculatine, &diuine, come sono q. ielle, che sonoacconimo-

date da impetrar grafia da Dio: & perÃ²neilibri iicclesiasticisitroianodi

questo Modo inrinite cantilene; le sue Cadenze Regolari, come eh sopra,

sonolinsrascritte.

Belluno Modo. Cast. XVI.

IL Nono Modo autentico si componedella prima Ãpeciedella Diapente, M.GiosZarl.

qualcsi troua tra a, & e, & della seconda della Diatelsaron, la quale si tro Illlt har-'llbr.

si.i'.â€ž..Â«h.Â« *> â€ž: <>cs-m . 4 caP *â€¢'

Formationc.

'ua verso l'acuto tra e,& aa, come in questo essem

pio si dimostra.

Questo Modo non Ã¨ veramente nuouo,ma antichis- b

fimo, se bene Ã¨ stato gran tempo incognito, &pri- Â«"V

uodel suo propio nome, SÃ¬ chiamato Primo Modo Irregolare da tuttii

Prat tici poco accorti, che se bene tra le chorde a, & e si ritroua la prima Ãpe

eie della Diapente, non per questo si troua poi la prima della DiateÃsaron

tra le chorde e, & a a. come di sopra si Ã¨ detto ragionandosi delle chorde

confinali: Questo Modo hai suoi principi) Regolari i 1 Principii.

nelle chorde a.c.e.&a a, come in questo eslempio. q f~

Nelle quali chorde ha anco le sue Cadenze Regolari Hâ€”X^..I!.I?Z CaJencc.

come gli altri,& le irregolari si pongono poi nell'al- ^"$1 r "~T

tre chorde. Questo Modo ha grandiÃsima conformitÃ  col primo, per eÃsere Natura,

la prima specie della Diapen te tra loro commune. Alcunil'hanno chiama-

to Modo aperto, & terso attissimo Ã  i versi lirici, al quale s'accommodano

benissimo quelleparole,checontengono macerieallcgre,dolci, soaui, &so-

nore; Ha le lue Cadenze Regolari nelle chorde sopradette, come nell'infra-

scritto eÃsempio.

1â€”

1 SZa.5 .

t

gâ€”h~:

â€” 1 .11 1

â–¼

Cadenze regolari del Nono Modo.

I 2

Del
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Ã³3 L I B R O

M.GiosZer!.

Istit.har. lib.

4. c.xxrii.

Formations

principii.

Cadence.

Natura.

MGiosZar!.

Ifht.har. lik

4-czÂ». ÃŒ

Formatione.

principii.

Cadence.

Natuia.

Del Decimo Modo. Cap. XVII.

IL DecimoModo Plagalc fi compone della prima specie delia Diapente

e,& a, 8c della seconda delia Diatessaron a, &E. posta nelgraue, come in

.   n rT â–  n f if r>* , 1 11'

questo essempio.

Questo Modo Ãui

suoi principij rego

lari nelle chorde

mostra; u.

nellequa fc-

1- EL

Z3E:

3:

estreme della Diapente, & della Dia-

tessaron, & nella chorda mezana del-

la, Diapente in queste chorde c, c, a*

&E, corne in questo essempio fi di-

Cadenze regolari; l'irregolari si pongono

nell'altre chorde ncl modo, che siÃ¨ deteo

t deglialtri. Qjesto Modo, perche si ferue

delia. Diapente, cheÃ¨ commune al secon-

do, &ddla Diatessaron, che serueanco al Quarto, sipuÃ² dire, che anco

eglipartecipi della natura dell'vuo, &dell'altro, &perÃ²gli siconuÃ§ngono

quelle parole, Ã² materie, che habbiamo detto di sopra con uenirÃÃ¬ all'vno,

&aIl'altroModo. Sono dunquele sue Cadenzeregolari, nelle chorde po-

ste nello mfrascrmo essempio.

Ii ha an-

co le sue â€”f

Cadenze Regolari del Decimo Modo.

De'ÃŽVndecimo Modo. Cap. XVIII.

L'VndecÃmo Modo Autenticosi compone della Qnar ta fpeciedella Dia

pente,!a quale principia da C.insino Ã G. ouero da c,

insino Ã  gg. & della terza Sc vltima della Diatessaron,

la quale incomincia da G.ouerog. ascendendo insino Ã 

C,ouero cc. come in questo essempio.

& â€”â€”

:~.5itl

hâ€”

hâ€”

â€”I

de estreme della sua Diapente, & della Diatessaron

nella chorda mezana; comein questo eÃsempio.

ha ancora le sue Cadenze regolari nelle medeÃÃ¬me chor ^

de ; l'irregolari si trouano nellaltre chorde. Questo Modo peressermol-

toatto, & frequentato nelle danze, &nciballi, l'hannochiamatoalcu-

ni Modo lasciuo,&hagranconsormitÃ colTerzo. Sono dunquele sue Ca-

denze regolari lemfrafcritte.
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T E R Z O. 36

1

DelDuedecimo Modo. Cap. XIX.

L Duodecimo Modo Plagale si forma della quarta specie della Diapen-

te,la qualeprincipiadaG.ascendendo insiuo Ã  Cj& dclia terza della Dia-

tessaron, laquale sitroua tra C &G. discendendonelgraue, come in

questo preÃÃ®.ii te essempio.

Questo modo ha i suoi

principÃj & Cadenze Re-

golari nelle chorde estre-

questoessempio.

Dicono alcum, p

cheÃ  questo Mo

do conuengono

ceUentiÃfimoSignorZadino, ciascuno Compositore, chedesiderafareal-

cunaCantilena, chesiaallegra, non si sa partire da lui; & k sue Cadenze

regolari, come di sopra, sono queste.

me della Diapcnte, & del

la Diatellaroii, & nella

mezana della Diapen te,

cioÃ¨ g. e. c. & G. come in

1 parole amatorie, le quali conten-

v i-rf-' ghinocosclamenteuoli. Nei Can

'Ã¯~vt;~;: tifcrmipareveramentealquanto

mesto; tuttania, comcdicel'Ec-

M.Gios.ZaH.

Istit.har. libc.

A.C.IÃ‡.

Formations

pnncipii/

Cadence.

natura.

Cadenze Regolari del Duodecimo Modo.

IpÃ¬logo deitermmi iÃ¬ tutti i Daiici Modi per le chorde Hegolari,

&irregolarinellipartedelTenore. Cap. XX,

HOradacheÃ¨statafattaparticoIarmentione della fonnatione, prin-

cipij, Cadenze, & natura di ciafeun Modo: acciÃ² piÃ¹ facilmente si

posla capirequello, chesiÃ¨detto; serÃ  molto vtile il dimostrare per

ordinegliessempidcitermini di tutti, pnma nelle chorde Regolari, &di

poi nelle irregolari nella parte del Tcnore, la quale, come disse il Dotto, &

faceto PoetaMantouano, Ã¨ilregimento dellevoci, & guida de i Tuonij

PcrÃ² incominciando dalle chorde Regolari, itermini di ciascuno sono gli

infrascritti.

Termini de i Modi sopradetti nelle chorde regolari.

Primo Modo.

Poet: Mer!,

nella MÃ¢cha.

Tenor cltuo-

cum rector

uel guida ToÂ«

norum.

Secondo Modo.

PgfrJ

.â€” -jf

TÂ«rzo

Modo.

Quarto Modo.

Quinto

G
e
n
e
ra

te
d
 o

n
 2

0
1

1
-0

9
-2

3
 1

9
:1

1
 G

M
T
  
/ 

 P
u
b

lic
 D

o
m

a
in

, 
G

o
o
g

le
-d

ig
it

iz
e
d
  
/ 

 h
tt

p
:/

/w
w

w
.h

a
th

it
ru

st
.o

rg
/a

cc
e
ss

_u
se

#
p
d
-g

o
o
g
le



7o

LIBRO

fr-

ai

Quinto-Modo.

53Â±

te

Sesto Modo.

3EÂ±

Si

fi

5Â»

3*

Settimo Modo.

OttauoModo.

5-- ' TÃ´"

t^'^ttâ€”r

Nono Modo.

*~ * \T r\ Ã€ ai- f rv-i X /f A si

Decimo Modo.

Vndecimo Modo.

Duodecimo Modo.

Termini de i Dodici Modi per le chorde irregolari col

mezo del b.

3

-2*

Sri

Primo Modo.

5*

Secondo Modo.

Terzo Modo. Quarto Modo.

â– e- .ntliiK: I-

Quinto Modo.

Sesto Modo.

Sisifi

- -ifij

E:

Settimo

Modo."

Ottan

oModo.

Nono
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T E R Z O.

7Â»

il

3Â±

3SÂ±

Nono

:jF=^iB^ggg:

Modo.

^.A.flL .

Dccimo Modo.

)T

Vndecimo Modo.

Duodecimo Modo.

Nelle quali chordc ciasctm Modo,come beniÃfimo si vede,ha le sue Ãpecie

cioc, queile della Diapentc, &.quclle della Diatessaron, corne nelle propie,

& rcgolari; la onde con ragione ÃÃ¬ puo veramente dire, chele chorde confi-

nali non siano a. ^. c. d. e. & g. tra le quali non si ritrouano dette specie, co

mes edettodisopra; ma,chesianoquesteG.a.b.c . d.&f.cornebeniÃsimo

i soprascritti esiempi dimostrano.

Delia Cadejv^a; quello che dia.fia ; di quantesorti; & in che modo shtb

bia Ã  ufare nelle Compofitioni. Cap. XXI.

ESsendosi gid tante volte fatto mentione della Cadenza, tempo Ã¨ hor- M'GlÂ£j^?*}'

mai, che si veggaquello, che ella sia; di quante sorti cadenze si ritroui- AJ' f *' 1'

no,&comcla<Ã¬deevsarcnelIccompoÃÃ¬tioni. DiconodunqueiPrat- d. NicoiaVi

tÃ¬ei, la Cadenza esl'ere vn certo atto, che fanno le parti della cÃ¢tilena,il qua- cent. libr.3.

ledimostra,che vuolesigmhcaredifar cadereil hnedella conclusionedel

parlarc,Ã² della cantilena: la onde Ã¨ stata detta cadenza quasi, che cade, &

concludelaoratione, onero l'Harmonia. Et se bencla Cadenza nella Musi-

ca Ã¨ di grandissimo oruamento: tuttaaianonper questosi dee vsare nelle

compositioni, senonquando s'arriua allaclausola,ouero perÃodo delia

Profa,Ã² del vcrlb, in qiella parte, che termina il membro dieisa, ouero vna

delle sue parti; & non corne fanno alcani CompoÃÃ¬tori, & sona tori ancora,

che non considerando tal volta la caÃ§ione perche sia stata ritrouata; nd

principio delle loro compofitioni, & sonate incominciano Ã farelecaden-

ze auanti, che Ã  pena l'habbino incominciare: Sc qaello che Ã¨ peggio 1c fan-

no il piÃ¹ delle volte fuoridi quelle ciiorde, ch'il M odo,Ã² Tuono,Ãbpra'l qna

leÃ¨ la compositione, Ã² la sonata, ricerca. Tauto dunque Ã¨ la Cadenza nella

Musica, quanto la virgula, & il Punto nella Oratione; Et si troaano di due

sorti cadenze, cioÃ¨ vna di quelle,, che terminano per vniÃono,3al'altra di

quelle, che finisconoper ottaua. Se ne ritrouano ancodell'altrc, chefi-

nisconoperla Qinnta, alcunealtre perTcrza, &alcune per altre diuerse

Consonanzc, le quali non sono chiamate assolutamente Cadenze, ma Ca-

denze
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TERZO.

Le quali Cadenze si possono fare ancora in tutte l'altre chorde, secondo

che'l Tuono ricercherÃ , nel medesimo modo, che di sopra : pur che si osser-

uinolesopradette Regole del Contrapimto, &. particolarmente la Setti-

ma, di andare dalla Consonanza imperfetta, alla imperfetta con la piÃ¹

vicina.

Dette Cadente terminate per Ottona. Cap. X X li.

LE Cadenze terminate per1 Ottaua vogliono essere in tal modo ordi-

nate, che la prima, la seconda, & la terza Nota della parteacuta; &

la prima, la seconda, & la terza della parte grane si mouino con moui-

menti contrari]', & congiunti, l'vna parte con l'altra; & la seconda Nota

della parte acuta sia distanteper vna Sesta maggiore dalla seconda della par

tegraue. Si fanno ancora alcune volte lemedesime Cadenze con moui-

menti congiunti, & insieme discendenti nelle'prime, & seconde Note del-

l'vna,& dell'altra parte: &alcun'al tre volte con mouimen ti separati, il che

non importa cosa alcuna, pur che le seconde Note siano poste l'vna dall'al-

tradistanti per l'interuallo di Sesta maggiore, &Tvltime sinisehino in Ot-

taua , come di sopra. Et perche queste ancora sono semplici, & Diminui-

te; il medesimo si osseruerÃ  come di sopra, cioÃ¨, che le semplici scranno

tutte Consonanti, & le Diminuite hauranno la Sincopa, onero il punto,

& si odirÃ  la Settima nella seconda parte,come ne i sottoposti essempi.

iÃ©â€”

^Ã´TÃ¬

,

...te

TOP

[w

Compendi Musica*

Nelle
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Accidcn-
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Accidentali

l=*=|

^

, â–  â–  â€” â–  Â»

i

wâ€”^-

-g * -

Queste Accidentali, Ã  mio giudicio, sono alquanto diflRcilÃ Ã¡ pigliarsi: tut-

tauia si sono mesle tra l'altrc, acciÃ² douendosi Ã  pieno ragionarc delle Ca-

denzc, non ci restasse sorte alcuna di esse, senza farne mentione. Nel resto,

perche in questo non conuengo molto con i Chromatisti, Ã  i quali io lascio

tutta la pratticadellesopradette Cadenze ; in tutto ,&per tuttomi rimet-

to ad ogni meglior giudicio, & Ã  qnanto dottiÃÃÃ¬mamente ne leriue l'Eccel-

lentislÃ¬mo Signor Zarlino. Main qual modo si poÃfino per diuersi modi istit.har.libc.

ordinarele Cadenze, perche farebbe impoÃlÃ¬bile il darne l'essempio di tut- 3. cap. to.

ti, siporrannoquesti altri pochi essempi, medtante i quali si potrÃ  facil-

mentecomprendere il modo, che si hauerÃ  da tenere nel ritrouarne dcl-

l'altre.
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78

L I B R O

Chemn st faccinole Cadence lutte C onsonantÃ¬smcopate, Ã² col punto,

ni fi pengalaDiapente superfiua in luogo dÃ©lia

uera. Cap. XXV.

SOuienmiancoraun'altrasorte diCadenze rutte ConÃbnanti, lequali

sono in questa maniera ordinate, cioÃ¨, cheessendo'lTenore vnaTcrza

sopra il Basso per mouimento congiunto d'vn Tuono; & ritornando IV-

na, & l'altra parte Ã  i suoi primi 1 uoghida parte acuta fa la Cadenza distan-

te dalla graue per vna Quinta verso l'acuto, come in questo essempio.

H

ht

LaqualeoItreaU'esserepochissimogrataall'orecchie,sonandosi nellolstrn-

mento contiene in se treQuinte: PerÃ² s'auertira molto bene di non faie di

questa sorte Cadenze. Et perche la Cadenza senza la Dissonanza non ha

gratia, Ã²leggiadria alcuna, come sono quelle, chesincopate, Ã² col punto

procedonoper leistesse figure in questo modo.

'Canto.

Alto.

Tenore.

Basso.

Lequali Cadenze nons'vferanno in modoalcuno. S'auertira ancora di

non fare,che alcuna parte faccia la Cadenza, quandol'altre parti fussero

in tal maniera ordiiiate,chequalunquealtra dellepiÃ¹grauifacesselaQiiiii

ta con la Nota mezana della Cadenza posta nelloacuto, facendo il moui-

mento congiuntodelSemituono, quando tal figura si potrÃ  fegnarecon

la cifra % chromatica:perciocheproferendosi tal partedella Cadenza na-

turalmentecolSemituono, sarebbecosa difficile, che'lCantore intalca-

so potesse hauereriguardodi non la proferire in quel modo, chc si profe-

riscenaturahnente; onde verrebbe Ã  commetterej errore, & Ã  porre vna

Diilonanza in luogo della Consonanza, ponendo laDiapente superHua in

luogc della vera, come in questo essempio.

Ncl
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T E R Z O

96

NclqualelepenultimeNote delTenore, & dell'Alto hanno tal Diapente

superfÃ¬ua in cambio della Consonanza, come fi riccrca alla Cadenza.

D elle Cadence Ã tre,Ã  Quattro, Ã  cinquc ,&Ã sei utci.

Cap. XX f1.

ET perche, s'iononm'inganno, s'Ã¨dettoÃ suffÃ¬cienza delleCadenze Ã¡

dueVoci: acciÃ²piÃ¹facil mente fi posla scorgere il modo, ches'haurÃ¡

datenerenel farlcÃ tre, Ã quattro, Ã cinque, 6c Ã  seiVoci: intutto

che in molti& quasi iniÃ®niti al tri modi si poflino fare, nondimenosi por-

ranno alcuni cssempi, da i quali serÃ  cosa facilissima il sapere in vn subito il

modo, che si dee tenere volendosi fare 1c dette Cadenze, median te i quali

cssempi fi potrÃ  anco faciliÃTimamente ritrouarne dell'altre.

EÃsempio delle Cadenze Ã  tre Voci.

Ã‹Ã®ÃŒÃŒÃ¬ÃŒÃŒISIeÃ¬Ã¬

Essempi
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T E R Z O.

Si

Cadenze Ã  quatro uoci.

Iâ€”^ j ,

:H5:

Ã¬

|~Ã•L

^

h? 1 Â»â€”

HV--4L- ^~

â€”0â€”

ft-

f jâ€”.â€”j
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â€”$ fr 0-0
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"Râ€”1â€”tâ€”

g H
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Et sebene le Cadenze a quatro voci sono poste solamente ne isopra scrittt

li:oghi,nondimeno siposlbno fareanco in qualurque altro Iuogo,oue

ornerapiÃ¹ commodo,&iImododichcserÃ  composta la cantilena ricer-

herÃ jilsimigliantesintenderÃ ancoradeil'altre Ãeguentidi cinq!ie,5Ãdi

i voci, le quali si porranno ne i sottoposti essempi.

Compen.diMusica. L Cadenze
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ReÃÃ®duo
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T E R 2 O. 95

Che U Cadence st faccino regolatmente, & seconda ch'il Modo,

oueroTuonoricerca. Cap. X X PI I.

NOn serÃ perÃ²inarbitrio dol Compositore il fare delle Cadenze: ma

si faranno regolatamente, & secondo la forma, & natura di quel Mo-

do, Ã²Ttiono, dicheserÃ laCompositione; imperciÃ² che, si cornei

ModisonodiÃpecie,&diiiatLiratraio:odifferend, cosÃ¬ancolÅ“iodiCa-

denze, come di sopra si Ã¨detto. PerÃ² in queÃto serÃ  molto beneauertito

il Compost tore, cioÃ¨didare principalinenteÃ ciascanole sue proprie, &

natnrali Cadenze. Et perchesoglionoanco Ãpesieriate iMusiciintromet-

terein vna 'Jompositione farta sotto vn Modo, alcnne Cadenze d'vn'al-

tro, lequali dimandano Peregrinej inqueste dunque vserÃ  grandiÃsima

diligenza: perÃ² che, si come eslendo messe m vn'altro Modo discretamen-

te produeanoal sentimento nostrobuono, & gratioso effetto; cosÃ¬ an-

co per lo contrario messe senza giudicio, Ã² consideratione alcuna, ren-

donolaCompositionepochislÃ¬mograta, anzipriua altutto d'ogni gra-

tia, & bontÃ . Onde per tal riÃpetto, acciÃ² si tolga via ogni errore, che si

potessecommettere nelcomporretall e Cadenze, si sono dimostrate qua-

Ã®isianole proprie, & naturalidiciascun Modo, lequali essendo bene co-

nosciute, seraÃ ciaseuno piÃ¹ facile assaiil fame dell'altre fuori delle pro-

prie , & naturali chorde discretamente, & con giudicio, acciÃ² la Compo-

sitione sia piÃ¹ diletteuole, piÃ¹ gratiosa, & piu bella.

Modo di coHofiere quai fi uoglia Composttione di che Modo ella fia

dalla Cadenja finale nella parte del senore.

Cap. XXVIII.

NOnÃ¨dubbioalcuno, che chi hauera bene inteso quello, che di so-

pra Ã¨statodettointornoÃ  iMoJi, & alle Cadenze, saprÃ bemssimo

conosscere, Scanco comporre la Musica sopra tutti i dodiciModi;

Ma perche non Ã¨ concesso cosÃ¬ Ã  tutti l'intendere egualmente, & Ã  pieno

capire quelle cose, checommunemente da tutti si trouano scritte: perÃ² ,

acciÃ² meglio si possino conoscere i Modi in ogni Compositione dalla parte

delTenore,si descriueranno tu ttele Cadenze rÃ¬nali di detta parte nelle chor

deregolari, mediante lequali sera facilissÃmo il conofcerliinvn subito sen-

za fatica alcuna, come meguo ne i sot toposti essempisidimostrerannotut-

teper ordine.

Tenore.
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TENORE.

'tÃ¬

Finale del primo.

Del Ãecondo.

Del terzo.

Del quarto. Delquinto.

Efr Â» :* B.

Delsesto.

Delsettimo.

3

fcÃŠiizs:

d

:Ãˆ:E

Dcll'ottauo.

Del nono.

Del decimo.

o uero.

Dell'vndecimo. Del duodecimo.

tJModo di conoscere i <JModi dalla parte del Hajso per la Ã‡aden^ finale

nelle corde regolari Ã‡ap. XXIX.

ET perche la parte del Ballo Ã¨ la base, & fondamento di tiitte l'altre,co

me, bene dimostrÃ² il faceto Mantouano Poeta dicendo. Bassus alit

voces ,ingrassat,fundat,& auget. Essendosidatigli essempi di tutte

leCadenzesinalidelTenore per Ie chorde regolari :per maggiore intelli-

genza si darannoancogliessempi dituttele hnali della partcdel Bassoper

lemedesime chorde regolari : acciÃ² mediantel'una,&l'altradi queltedue

Parti, ciascimo possafacilissimamenteTapere, de conolcerein un subito

ognicompositionedi qnalModo,Ã² Tuonoellasia.

A-

lâ€” 1

: Ã¬

J J. , â– 

Ã¬ $~ P

F-* H-

J ^

t:-._::SÃ‡-:4

J V .

â€” Hâ€ž.

:2rzr

â€”V BS'

Del quarto.

3

Jâ€”Â£.

Del quinto.

$ -M-

Delsesto.

Del
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LIBRO

â€”â€” ,

E- jj-â€”** m'

l |

1 i 1

Del Decimo alla Quinta Dell'Vndecimo alia Quinta Del Duodecimo alla

piÃ¹ alto. piÃ¹ bassa. Quanta piÃ¹ bassa.

Modo dÃ¬ conoscerei Modi trajporuti col me^o del b. nella forte

del'Bafo. Cap. XXXI.

ET per dar sine Ã  questo nostro terzo ragionamento circa i Modi,Ã²Tuo

ni, Si loro Cadenze, intorno alle quali materie, a mio parere, se det-

to i bastanza : hauendo dimostrato il mo lo, che s'ha da tenere a voler

conoscere i Modi tralportati d dia p arte del Tenore, Ã¨ rag.'oneuole, che an-

co il medesimo modo si dimostri nella parte del Basso, nella quale si mette-

ranno tuttele Cadenze finali delli dodici Modi, come ne i sottoposti essem-

pi,mcdiantei quali Ãera facilissimo il conoscere iaila detta parte ogni com-

positione sotto qual si voglia Modo composta.

ruâ„¢:::

Cadenzesinali del Primo.

Del Secondo.

Del Terzo.

+ b-* B-Ã•

Del quinto.

$â€”

Del Sesto.

s;rn -1

-

DelSettimo. DcU'Ottaiio alla Quinta piÃ¹ bassa.

H_

, . .

_ 4-

.

rr-v B-

a h.

â€”i+-

Â±:b-::3_:::|

Del Nono a

illa Quinta piÃ¹ b

a ssa. Del Decimo

alla Quinta piÃ¹ ba

ssa.

â€”ns:Ã¬

Dell'Vndecimo alla Quinta piÃ¹ bassa.Del duodecimo alla Quinta piÃ¹ bassa

Dtlli
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99

X>(llÃ¬ Duodici MÃ»dinuouamentepostÃ¬in confidÃ©ration daÃ¯Ã¯' Ã‹ccÃ©UentÃ¬jsmo

M. GiofijsoZarlino. Cap. XX XII.

SO benissimocheÃ quelli,chehanno cognitione deiTuoni forrrÃ¬ltÃ¬ Te- M GiosZ.irl.

condo la diuiÃione della Diapason, quale procede perlelettereGrego- lib. delM>i-

'riane, &AnticheA. t. C. D. R. F. & g. &de l miouoordine dcllidodid ^''^^

nuouamente postiin confÃderationedail'EccellentissimoSignorZarli..o l0j.Delin.Ã.

secondolanuouadiiiifionedella Diapason dalPistesso fatta, & urrouata

secondo la natura dci nuincro harmonico, & collocata trale cnorde C. D.

E. F. G. a, & t\. secondo le sillabe, & Voci del nosrro Guido Monacho Are-

tino, comedi sopra; ht con perfetto gindicio conÃiderera:mo l'interrotta

varietÃ  di qnelli, &Ia grandilÃ®Ã¬ma commodita di qucÃlo bello, naturale, &

continuatoordmeModerno, paretÃ  foisevano, & supertÃ¬uo il ragiona-

mento da noi fattodi sopra intorno a talle materia: Ma chi molto bene con

siderera il fine, peril quale noi habbiamo ciÃ² satto,cÃ“fesserÃ ingemiamente

non efiereÃlato errore alcumo l'hauere fatto mentioneanco di qnelli, si per

essere tantoin vso, come diccmmo di sopra, comÃ© anco, accio ciascuno ltb.i.c.14.

Intelligente hauendoinnanti l'vno,&l'aÃtro,posta meglio conoscerequan

toquestanuOiiaDiiÃ¬isÃone della Diapason , &qiÃ¯csto nuouo, & belloOr-

dinede'Tuoni sianopiÃ¹commodi, & piÃ¹naturah de gli altri poÃti di so-

pra. Iquali,sebene, come dicel'iÃlessoSignor Zarlino ad alcuni nella pri- lib. drllaDi-

111a vista pareÃlbno difKcili : tuttauial'vso, il commodo ,&l'ordinecosÃ¬ bel- mÂ°st-bar.Ra-

lo.& contmuatoraaliterannoiltutto. Et iÃ¬comemÃmo a hora dabuo- ?Dcfin.Â».

na parte de i Musici Moderni; in Francia, in Elemagna, in Spagna, & an-

co nella noltra Italiasonostatiriceuuti: cosÃ¬ anco li puÃ² securamcntespe-

rare, chein breiiislÃ¬mo(patiodi tempo siano percÃlere vniueisainienteri-

ceunti&abbrÃ¡cciati. Per la cognitione dei quali sarÃ  grandemente ne-

cessariala sopradetta nuoua dmilione della Diapasson,Ã  queslo particolare

eftctto da noi mesl'adi sopra. Lespeciedella quale , sicomenon sipostono lib.i. cap.14.

modulare se non in dodici maniere : perciochein ici modi ÃÃ¬ troua harmo-

nicamente diuisa : & in sÃ©i alrri modi arithmeticamcnte: onde tuttequeste

maniereascendono al numero di Dodici : cosÃ¬ Ii Modi non sono,' nÃ¨ poÃso-

nocsserepiÃ¹, nÃ¨menodi do.iici. EtacciÃ²meglios'intendx. Allhori!: di- lib.'delle Di-

cela Diapason eslerehannoiiicamente diuisa, quando da^nachorda me- most.har.R*.

zanaÃ¨partitain vnaDiapente,&in vna Diateslaron:dimanieiacheLiDia- P'^"Â»'Â»10

pente fia collocata ncllaparre grauediesl'a, Ã¢c la Diuteslaron ndl acuta. *' '"'

CojÃ¬ simihnente alsora!Ã¯dicelaDiapaso:ie!ÃŒere arithuieticamenre diuisa:

quando per lo contrario da vna mezaua chorda Ã¨ in talc maniera parrita,

che nella parte graue di efsa fia accommodata la DiateÃsarou , & ndl acuta

la Diapcnte. Et perche se bene secte souo le sue specic: elsendo che tra la

settimaspecie, che si troua tra queste chorde tj. CD. E.F.G.a.&^.uoa

N 2 cade
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100 L I B R O

RagionanocD

to j. propo-

ftaij.

cadealcuna chorda mczana , cheharmonicamentelapossa diuidercin due

parti: cosÃ¬nonvicademodulatione alcuna dialcun Modo principale, Ã²

autentico: cosÃ¬ anco la quarta Ãpecie non riceuendo la diuisionc arithme-

tica,conciosiache non essendo tra F. & kq.laDiatessaron, nÃ¨tra fcj. &f.la

Diapente, non sard anco la . mezana, la quale diuida arithmeticamente

indue parti, non puÃ² caderui modulatione alcuna di alcun Modo non

Principale, ouero Plagak. Di maniera che questi Tuoni Moderm sono

ancoraloroDodici, comeglialtridisopra, & sidiuidonoloro ancorain

due parti, cioÃ¨ in Principali,Ã² Autentichi, & in Collaterali, ouero Plagali.

Nella prima si pongono quelli,chesono contenuti nella Diapason harmo-

nicamente diuisa,cioÃ¨ li Principali,Ã² Autentichi,& nella seconda si pongo-

no quelli, che sono contenuti nella Diapason arithmeticamente dimsa,

cioÃ¨ li Collattcrali, ouero Plagali. Le chorde sinali delli ici Modi Principa-

li sono communicon quelle de i suoi Collatterali; Etla vera chorda rÃ¬nale

diciascheduno, Ã¨lagrauissima chorda della loro Diapente. Ondela C. Ã¨

commune al Primo, & al Secondo. LaD.alTerzo,&alQuarto. LaE.al

Quinto, & al Sesto. La F. al Settimo, & all'Ottauo. LaG. al Nono, & al

Decimo, & la chorda a, aH'Vndecimo, & al Duodecimo: come in que-

stoessempio.

Primo,

â€”râ€”B-

Terzo.

â€”q_.

Quinto.

1 Secondo. $ â€”CJâ€” Quarto.

C. D.

Sesto.

E.

'S-B-

Settimo.

aâ€”B

H â€”B

Ottauo. Ã‡

F.

Nono.

r9-â€”

â€”tr

Decimo. 'Jf- fi

G.

Vndecimo.

G

g

Duodecimo.

a.

5

RagÃ¬onamen Etsipostonoancotralportareneil'acuto , oueronelgrauepervnaDiapa-

Â» j. ptopo- son, oueramenteneU'acutopervnaDiatdsaron, Ã²nelgrauepervnaDu-

hb.1* a o Pente nelÃ¬^o^ochesiÃ¨dettopocodisopra.

U Primo Modo Ã¨ quello,che Ã¨ cÃ²tenu- _

to tra la prima specie della Diapason iiar-

monicamentediuiÃÃ , come in questo eÃ-

sempio.

j5:

ii
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LIBRO TERZO.

Di modo che appresso i Moderni il primo di questo nuouo ordine Ã¨ l'Vn-

decimo. Il Secondo Ã¨ il Duodecimo. Il Terzo Ã¨ il Primo. Il Quarto cil

Secondo. Il Quinto Ã¨ il Terzo. IlSestoÃ¨ ilQuarto. Il Settimo Ã¨il Quin-

to. L'Ottano e il Sesto. Il Nono e il Settimo. Il Decimo Ã¨ l'Ottano. L'Vn-

de cimo Ã¨'1 Nono. Et il Duodecimo, Ã¨ il Decimo appresso gli Antichi. Ho-

ra quali siano i principi), leCadenze, & Natura di ciascheduno di essi, si

puÃ² facilmente sapere da quello, chec stato detto di sopra mentre si Ã¨ fat-

ta particolarementione de i principij, Cadenze, & Natura di ciascheduno

dei sopramoitrati Modi distintamente per ordine, ilcheessendo bastante

intorno a tale materia: perÃ² si porrÃ  fine Ã  questo nostro terzo ragiona-

mento .

Il fine del terzo libro.
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io4 L I B R. O

tanarsi; si comeciascuno dasemedesimo potrÃ  beniÃÃ®lmo comprendere.

Maprima chesivengaadaltrasortedi Contrapunti,si ragionera delle Fu-

ghe, ConÃÃ¨guenze, ouero Reditte, chedimandarele vogliamo,& delle Imi-

tationi quello che siano,& in che modo li faccino, con qncIIa maggior brc-

uitÃ , & facilitÃ , che fia possibile.

Delle Fughe, ConfeguemÃ§, ouero Badine, & prima delie

Fughelegate. Cap. 11.

-p-iVga, Conseguenza, onero Reditta Ã¨ quel la replica, che si fa di piÃ»

lAic haÃ¯ Ã¬\b w Note nella Cantilena, ouero la replica di tutte fatta da vn'altra, Ã² piÃ¹

3. eap. f 1. si partidopÃ²alquantotempo, procedendo perlemedesime figurecan-

Pietro Aron tabili, ouero perdÃ¬uerse,&perimedesimiinterualIidiTuoni, ScdiSemi-

hb.j.cjp.?!. tuoni con altri simili, la qualenon solos'vÃÃ¢ nei Contrapunti fatti sopra'l

libN'e V,C ^ntofcrmo, maneidiminuiti ancora, neiqualicmoltomaggiormente

â€¢4MP3-*- freqlientata, conciosiache il Compositoresia piÃ¹ libero. LaFugadun-

qucÃ¨ di due sorti, cioÃ¨ legata, & sciolta. Lcgata si dimanda quella,quan-

do vna,Ã² piÃ¹ parti cantano le medesime Note,& foet tano le medesime pau-

se , che (petta la Guida , cioÃ¨ la parte tanto graue, quanto acuta, la quale

incominciaÃ  can tare,&l'altre parti, che la seguitano sidimandano con-

feguen ti, & si scriue in vna parte sola, facendo, chel'altre la seguano dopÃ²

l'hauereafoettato per Ãpatio divna, didue, ditre, diquattro, &di piÃ¹

Cl Nie. vie Pause. Et se benealcuni Moderni vogliono, che quattro pause siano trop-

w n ' *' m Pc' Qlie^Â° credo io, che habbinotal volta volutointendere nei Contra-

punti didue Vocisolamente: perciÃ²cheinqiÃ¬ellidipiÃ¹ Yocinon solo non

M.Gios.Zarl. seranno troppe quattro Pause, ma nÃ¨anco otto, nÃ¨ dicci; Anzi se bene

lstit.iiar. lib. quelle Fughe, che si fanno menodistantil'vna parte daH'aItra,&cheaspet-

j.c. j 1. tano solamente nei Conseguente vna Pausa di Minima, Ã² di Semiminima ,

sonodalsensopiÃ¹facilmentecomprese: nientedimeno, come dicel'Eccel-

lentisiÃ®mo Signor Zarlino, tall e vicinitÃ  Ã¨ causa, che non si puÃ² hor mai fare

M.GioCZarl. vna Fuga, chc non sia stata mille vol te fatta. Queste sorte di Fughe legate si

Istn.har.libr. pongonol'vna con l'altra in conseguenza all'Vnisono, alla Quarta, alla

p'nncn/1 ln QiÃ®Ãnta, all'Ottaua, ouero ad altri interualli, incominciandosi tanto dalla

parte graue,quanto dall'acuta,& si segnano,come di sopra, in vna parte so-

Ã®a,&daalcuni (ancora che impropiamente) sono chiamatiCanoni, nei

quali doue la parte del Conseguen te ha da incominciare, si ponc questa Ci-

fra, &scgnonella Guidas, quale si dimanda presa: &: douendoil Conse-

guenteincominciare nclloacuto, si poneverfol'acuto, & douendoinco-

minciare nei graue, siponeverso'lgraue; & doue s'hada fermare si ponc

3uesto altro segno'^. quale i Prattici chiamano coronata; Et quando si ha

a replicarc da capo, si fa quest'altro :11: qualedimandano RipreÃa,Ritor-

nello, Ã² Replica, come nei sottopoÃti eslempi si puÃ² vedere.

^uga
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Q_V A R T O. 107

Si potranno etiandio fare di questa sorte fughe ponendo l'vnadelle parti

lontana dall'altra alla settima, alla vndecima, & in diueriÃ¬ altri IuoghÃ¹pu-

re che si faccia, cheli Semituoni, mentre in vna parte aÃcendono, nell'al-

tra discendino nel modo, che di sopra Ã¨ stato detto.

Delle Fughe sciolte alla riuerscia.

Cap. IIII.

LA Fuga sciolta alla riuerscia si sa in questo modo, cioÃ¨, che'l Conse- M.GiofZart.

gnente proceda in fuga con laGuida pervn certo numero di figure Istlthar.iibr.

solamente. Et se bene procede peri medesimi interualli, come fifa d/nÃ¬/v.

nella legata: mentedimeno non Ã¨ forzata Ã  porre le medesime figure, nÃ¨

aspettare le medesime Pause, come di sopra Ã¨ stato detto dell'altre fughe

sciolte ordmarie. & questo basterÃ  circa la fuga; perÃ² verremo alla Imita-

tione, la quale non solo Ã¨ di grandissimo ornamento, ma Ã¨ anco coÃa inge-

gnosa, & molto bella.

Della Imitatione.

Cap. V.

LA imitatione adunque e quella, che si ritroua tra due Ã² piÃ¹ parti, del- M.GiosZarl.

le quali quelle, che entrano dopÃ² la Guida vanno imitando quella per Istlt h",,1,b-

isuoimouimenti, procedendo per li medesimi gradi solamente, senza *~e'''

hauere altra consideratione degli Interualli, cioÃ¨ di fare, chetantiTuo-

ni, & Semituoni siano nella parte del Conseguente, quanti sono nella Gui-

da . Et questa Imitatione, a differenza della Fuga, la quale si fa all' Vniso-

no, allaQuarta, allaQuinta, cVall'Ottaiia, sipuÃ²faread ogni altro in-

teruallo da questi in fuori, come si Ã¨ alla Seconda, alla Terza, alla Sesta, al-

la Settima, & ad altri simili In ter uall i, come sono la N ona,la Decima, & al-

tri loro composti, & replicati. Questa ancora Ã¨ di due sorti, cioÃ¨ legata, &

sciolta,comeIa fuga;dalla quale senza replicarehorail medesimo,si puÃ² be

nissimo comprendere quale siala Imitatione legata,& qualela sciolta: perÃ²

da questi pochi infrascritti essempi non solo si potrÃ  intendere quello, che

si Ã¨ detto, ma se ne potranno anco facilissimamente ritrouare dell'altre

nuoue: & insieme conoscere la differenza, che si troua tra le Fughe, Ã²de

Imitationi tanto legate, quanto sciolte,& alla riuerscia.

Imita ti one alla riuerscia.

â€¢ â–  v Â» II â€”
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Alla Seconda.

m

Alla Terza

Alla Sesta.

4 Alla
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Q_V ARTO. m

Dal quale fi puÃ² facilmente comprendere, che l'ordine delle Consonan-

ze, & delle Dissonanze in questa sorte di Contrapunto Ã¨ questo , cioÃ¨;

che ogni VnisonoÃ¨vna Duodecima di sotto; & ogni Terza di sopra, Ã¨

vna Decima di sotto; & ogni Qjinta di sopra, Ã¨ vna Ottaua di sotto;

& per lo contrario, ogni Ottaua di sopra, Ã¨ vna Quinta disotto; &ogni

Decima di sopra, Ã¨ vna Terza di sotto; & ogni Duodecima di sopra, Ã¨

vna Quinta di sotto. Et le DiÃsonanze similmente. Ogni Seconda di so-

pra, Ã¨ vna Vndecima'di sotto; & ogni Quarta di sopra, Ã¨ vna Nona di

sotto. Et ogni Settima di sopra, Ã¨ vna Sesta di sotto. EtogniNona diso-

pra, Ã¨ vna Quarta disotto; Et ogni Vndecima disopra, Ã¨ vna Seconda

disotto. Et cosÃ¬ per lo contrario volendosi comporre la parte di sotto,

ogni Decima di sotto, serÃ  Terza di sopra; & ogni Ottaua disotto, se-

ta vna Quarta di sopra; Et ogni Quinta di sotto, sera vna Ottaua di

sopra; Et ogni Terza di sotto sera vna Decima di sopra; Et ogni Vnisono

serÃ  vna Duodecima di sopra. Et cosÃ¬ similmente le Dissonanze. Ogni Se-

conda di sotto, Ã¨ vna Vndecima di sopra; Et ogni Quarta di sotto, Ã¨ vna

Nona di sopra; Et ogni Settima di sotto, Ã¨ vna Sesta di sopra; Se ogni Sesta

di sotto, Ã¨ vna Settima di sopra; Et ogni Nona di sotto, Ã¨ vna Quarta di so-

pra . Questo dunque Ã¨ il Contrapunto alla Duodecima.

Modo di comporre un Canto, nel quale una parte incominci nel fine,

& Ã• altra nel principio in un medefimo tempo.

Cap. Vil.

SI puÃ² fare ancora vn'altra sorte di compositione, la quale si possa o. n;c- vie.

cantare in vn medesimo tempo da due parti, delle quali vnaincomin- prat. hb.4. e.

ci dal principio, & l'altra dal fine; la quale volendoli fare, si terrÃ  que- J7.

sto ordine, cioÃ¨. Che mai si farÃ  Sincopa cattiua, che in parte nessuna

discordi; NÃ¨anco si farÃ  Nota nessuna cattiua, cioÃ¨ fuori della Conso-

nanza; NÃ¨ si farÃ  Nota alcuna con il Punto: perche all'opposito fareb-

be sincopare tutte le Note, che nel ritorno si ritrouassero. Si compor-

ranno prima dieci, vinti, trenta, Ã² quanti tempi si vorrÃ , osseruando

l'ordine sopradetto, & nel mezo di detta Compositione, & sopra quella

meta in tal modo diÃposta, s'incomincierÃ  Ã  fabricare in modo, che bi-

sognerÃ , che'l Compositore s'imagini, che quel principio sia il fine, &

quello comporrÃ  fino al fi ne di quelle Note, che prima haucrÃ  incomincia-

te nel modo, che si Ã¨ detto, & in quel mezo s'accommoderÃ  con vna Con-

sonanza di vna Terza, Ã² con qualche al tra Consonanza, & cosÃ¬ la Compo-

sitioneverrÃ  tutta consonante, & buona, & si potrÃ  finire in qual Nota

si vorrÃ , & ridurre sopra vna parte sola, come nel sottoscritto essempio

si vede.

Canto.
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tÃ¯4 L I B R O

Vnisono, &l'Vnisono nclla parte, che fi haurÃ  i mutare, diuenterÃ  vna

Ottaua; simtÃmenteogni Terza minore sotto il Basso diuenteraScstamag-

giorc; &cosÃ¬perlo contrarioogni Terza maggiore sottoilBasl'o diucnte-

rÃ  vnaSestaminoredi sopra. EtcosÃ¬ancora, quandola parte dcl Tenorc

fera vna Scsta minore sotto'l Baslo, diuenterÃ  Terza maggiore eslendo al-

zata per vna Ottaua j & in questo modo si potrÃ  cantare Ã  Y oci pueri-

li ancora. Â°

Modo di comporre sopr* U Canto fermo. C&p. X.

Ã¯ranch prat. yArij, &diiierÃÃ¬ sono ancoraimodidi comporre sopra il Canto fer-

hb.j.sap.iÂ©. W mo# Sonoaltuni, chevolendo fareil Contrapunto sopra il Canto

fermo, fannolafugamedesima, che fa la parte de! Canto fermo; il

q ual modo oltre al non ellere molto moderno, eslendo i principij de i Can-

tiecclcÃÃ¬astici tanto communi ,&pratticati, per lo che poche,o nefsuna fu-

ga ÃÃ¬ puÃ² fare, che non sia commumlfima, & piu di mille volte vdi ta; A ta-

le, che eslendo la fuga tanto piubella, quantoÃ¨meno frequentata, &da

certo vso commune piu lontana, lÃªrÃ l'vso moderno assai piÃ¹ bello. PerÃ²

quando si vorrÃ¡ comporre sopra qualche soggetto di Canto fermo, corne

Ã¨, sopra vnolntroito , Ã² sopra qualche Antisona, Ã² simili sorte diCanti-

lene; si piglierÃ vnpunto sopra tal soggetto, & si farÃ , chelepartivadino

imitando quel punto per fuga all'insÃ¹, Ã²all'ingiÃ¹, di maniera che lc parti

faccinola fuga con l'altre parti, S: non con il Canto fermo, co;ne hanno

fattoneilorononmeno vaglÃº, chedotti ContrapnntisopragliIntroitiil

Reu. P.Maestro Costanzo Porta, &moltialtri Eccellenti Musici, sicomc

megliociascunoessaminandoli da persesteslb puÃ²vedere. Ne gli Hinni,

nei qualiÃ¨grandemente neceÃsariala imitationedel Canto fermo, non so-

lo non sera biasimcuole lmcominciare per la fuga medesima del Canto fer-

mo, mascrÃ ancoiliolto lodeuole, & neccisario: conciosiache tanto sia

piÃ¹bclioi'riinno, quanto clie egh imita megiio il Canto fermo: ma ne gli

altri Canti fermi Ãi terra soi dine sopradetto moderno, elIegante, & bello i

secondo'l qualesi fara,c!ieq.ianc'o vnaparteeiitrerÃ¢dopÃ²l'altra, eÃ¯leudo

poffibile, faccu Ã¬l.nedeiimo paslaggio dclla parte antecedente; & cosÃ¬ tut-

tele parti vnadopo l'altra fugando scrnpreÃ² sotto, o sopra il Canto fer-

mo. Et quando aile volte le Note, secondo l'occasione, vadino inÃÃ¬eme,

nonfaracattiuo sentire. Et q-iantepiÃ¹ Consonanze si daranno sopra vna

Nota dcl Canto fermo, tanto piu seranno grate all'vdito, & al manco selc

nedarannodue. Etvolendosisopra vnCantofcrmofarequalchsMotta.-

to,s'hauerÃ  grande a'lertcnza, che sopia Mttosi olferui rIModo, cioÃ¨il

Tuono; &ch~lapirtegra.ienonproceda per suoni, Ã²chorde, cheposli-

noca are diTuO':oeiJo Cantofermo. lit in particolare si vserÃ  diligen-

zadifareleCadenzediquelTuouO , di che ÃerÃ  U Canto fermo. Laparte
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Q_V ARTO. Ã¬ij

del Canto fermo si potrÃ  fare dire non solo al Basso, Ã² al Tenore, ma anco,

per variare, si potrÃ  fare replicare Ã  vn'altra parte, come si Ã¨ alla Quinta

parte, Ã² al Contralto, la qual parte potrÃ  Ã² alla Quinta, Ã² alla Quarta re-

plicare il medesimo Canto fermo con la medesima osseruanza del Tuono

nella parte principale del Soggetto, sopra'l quale si fabricarÃ laComposi-

tione, la quale varietÃ  serÃ  molto grata, & diletteuole all'vdito.

Modo di fare il Contraptmto alla mente fopra'l Canto fermo.

Cap. X1.

QVando si vorrÃ  fare il Contrapunto alla mente sopra il Canto fer-

mo, come si costuma nelle Capelle: bisognera hauere grande auer-

. tenza, che tutte leparti tengiuno iloro termini, & enei Soprani

faccino i loro passaggi, & cosi la parte dell'Alto, & il Tenore sopra'l Basso,

chefarÃ 'l Cantojfermo, & che ciascuna parte osseruiisuoi termini circa

l'altezza, & bassezza; lit se'l Contrapunto si farÃ  Ã  due, non passerÃ dodi-

ci voci Ã²di sotto, Ã²di sopra: perchelalontananza, come si dissedi sopra,

nel Duo particolarmente, none punto grata. Negli altri ancora di piÃ¹

Voci, si osseruerÃ  circa la estremitÃ  delle parti, quanto di sopra Ã¨ stato det-

to ; Et sopra tutto s'auertira, che si faccino le Cadenze secondo che'l Tuo-

no, di che serÃ 'l Canto fermo ricerca. Oltre di questo si daranno sopra

vna Nota piÃ¹ Con sonanze, che si puÃ² : ma non giÃ  come fanno alcuni, che

pigliano vna ostinatione di far sempre vn passaggio, la quale volendo di FÂ«Â«*k.fWB

continuo sostentare, vsoiio tanta la velocitÃ  nel Cantare, che la maggior ''*,c,If'

parte, che si ode, sono Semichrome; & questa loro prattica ,'come bene di-

cono alcuni Eccellenti Musici, nel Choro non Ã¨ buona, & da camera, non

vale niente. Non si faranno adunque di questa sorte Con trapunti rinfor-

zati; NÃ¨ manco si farÃ , come costumano alcuni altri, che come trouano

nel Canto fermo vna ascendenza, Ã² discendenza di quattro, Ã² cinque No-

te, tanto all'insti, quanto che all'ingiÃ¹ fuggano perSesta, &perQuinta,

il che non fa grato vdire :; conciosia che in questo modo di procedere non si

senta varietÃ  alcuna. Sono alcuni altriancora, che vsano leloro fughe,

che saltano di Qjurta all'insti, & di Terza all'in giÃ¹ continuamente con

questi due salti seguendo per molte Note ascendenti d'Ottaua in Quinta,

& di Quinta in Ottaua, senza variare alcuna Consonanza; & cosÃ¬ anco di

Quinta in Terza, & di Quinta in Sesta; il qual modo se bene non Ã¨ molto

moderno, nientedimeno Ã¨ manco male. Alcuni altri ancora fanno can-

tare il Con trapunto Ã  tre Voci sopra il Canto fermo il Soprano semprein

Decima, osscruando, che quello, che fa la parte dimezo non faccia mai

dueConsonanzeimperfette; Etsctalparte farÃ dueSefte conla parte del

Basso, il Soprano farÃ  due Quinte; Et se la detta parte farÃ  col Basso due

Terze, farÃ  col Soprano due Ottaue; Et se bene ad alcuno questo modo di

P x cantare
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n6 LIBRO

cantare non paresle molto diletteuole all'orecchie per le tante DecimeÂ»

che fi sentono, Ã¨ nondimeno manco male, che non sono gli altri sopra no-

minati. Ma il vero Contrapunto sopra il Canto fermo ii Ã¨, quando pri-

ma fi fa scritto: perche in quello, che si fa alla mente, Ã¨ quasi impossibile,

che non si faccino infiniti errori. Questo per hora basterÃ  circa il Contra-

punto alla mente sopra il Canto fermo. Resta hora, che per maggior fa-

cilitÃ  si vegga il modo, che s'ha da tenere nel fare varie fughe sopra il Canto

fermo, il che sera in uero molto vtile.

M odo di sure le Fughe sopra il Canto senno. Cap. XII.

ET percheil Canto fermo fi puÃ² fugarein tanti modi, che quasi sareb-

beimpossibile raccontarne pure vnaminima parte: si faramentione

solamente di ale .me fughe, che seranno piÃ¹ facili aH'acquistare la prat-

ticadi questa sorte Contrapunto, &ritrouarne dell'altre. Onde, perche

il Canto fermo procede sempre o con mouimenti congiunti, ouerocon

separati: si dirÃ  primamente d'alcune fughe, che si poÃsono fare sopra il

Canto fermo in variati modi, quando procede con mouimenti congiun-

ti. Secondariamente, perche, quando procede con mouimenti separa-

ti, i detti mouimenti sono Ã² per Terza, Ã² per Quarta, onero per Quinta:

perÃ² si ragionerÃ  Ãecondariamente di quelli,che procedono per mouimen-

todiTerza; dipoi si vedrÃ  comesi pollino fare le fughe, q landÃ² il detto

Canto fermo procederÃ  per mouimento separato dt Quarta j Et finalmen-

tesi mostreranno breuissimamente, come si possa fugare la parte del Can-

to fermo, quando procedera per movimento separato di Quinta. Quan-

do dunqueil Canto fermo procederÃ  gradatamente penmo unnenti con-

giunti , si potrÃ  fugare in due modi, cioÃ¨ nel lo acuto, & nel grane. Volen-

dosi fugare nello acuto, sipotrÃ  fugarein vna Quinta disopra, facendo,

chela parte, che farÃ lafuga, vada per meza Battuta innanti,incomin-

ciando con vna figura di Minima, seguendola fuga nell'altre Note con le

medesime del soggetto, andando sempre innanti vna meza Battuta nello

ascendere, & nei discendere, vna meza Battuta in dietro j come nel pre-

sence estempio.

Parte acuta.

...

Parte grane.

Ma
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Q_V A R T O. 117

Ma quando si vorrÃ  fugare la parte del Canto fermo sotto nel grane, si

terrÃ  contrario ordine Ã  questo di sopra; & doue la parte acuta salendo

andaua innanti vna meza Battuta , & discendendo veniua dopÃ²,simiI-

menteper Ãpacio d'vna meza Batt ata; Qiiesta graue per lo contrario nel

saliresemprenmanerÃ indietro vna meza Battuta, & nel discendere pre-

Â«enirÃ  la parte del Canto sermo vna meza Battuta , come in questo et

sempio.

â– ft El

SipotrÃ ancora, mentre due parti faranno la fuga,fare, chevna partedi-

stesanelloacuto faccia l'imitationc per Decime, tantoall'insÃ¹, quanto

all'in giÃ¹ ; comein questo essempio.

Ã¬

3

3=f

3EÂ£

2d

2:Â»=

3=*

3Ã•

Â±2:

Et se alcuno, mentre il Canto fermo ascenderÃ  per questi mouimenti con-

giunti andrÃ cantando semprediTerza in Sesta, cioÃ¨ dando ad ogni figura

del Canto fermo due Note, vna, cioÃ¨,cheÃÃ¬aTerza,&l'altra Sesta: potrÃ 

vn'altraparte, spettandovnaPauÃÃ¢diMmima, farelÃ medeÃÃ¬ma sugaal-

l'Vnisono conla detta Parte antecedente, comein questo essempio.

Ancora
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Ancora se'l Canto fermo afcenderÃ¡ per mouimenti CongiuntÃ, come di 1b-

Ã•>ra, &vna parte procederÃ d'Ottaua inSesta, potravn'altrasarelasuga

eco all'VniÃono spettando vna Pansa di Minima, corne di sopra; Et di-

scendendo il Canto fermo perli medesimi mouimenti congiunti, & can-

tandovnaparted'OttauainQuinta, potrÃ vn'altrafugare conessaalrV-

nisono, Ãpettando medefÃmamente vna Pausa di Minima, come di sopra,&

ncl sot toposto essempio si dimostra.

Le qualiFughe non sono perÃ² molto grateall'vdito, & massimamente non

essendo il Contrapunto cantato se non dalle due sopradette parti : concio-

siachetanto all'insÃ¹, quanto all'ingiÃ¹, non si senta altra relatione, che

di Ottaue, le quali tanto piÃ¹ si vdirebbono, quando, chc sivolessero so-

nare
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Etquando la parte graue sari Sesta in Basso, Ã² Vnilbno, Ã² fera sopra'l

Cantofermo, potrÃ ilTenorefarealcuna Quinta, maserannomolto ra-

re. EtseoccorrirÃ , che la parte del Soprano faccia il Contrapunto con

l'Alto,Ã²co'lTenore,vnodeiquali habbiail Cantofermo,ildettoSopra-

no potrÃ  fare le Cadenze all'Vnilbno col Canto fermo per non andare

troppoalto, tenendonelrestoilmedesimo ordine delTenore, quandofa

il Contrapunto sopra il Basso. Etse"! Soprano farÃ  Concerto col Basso,

procedera per O ttaue, per Decime, & per l'altreÃpecie ÃÃ«condo i suoi ter-

mini , hauendo grande auertenza di rare le Cadenze, come di sopra.

Mododisugarc, quanio la partt del Cmtofermo farÃ ilmouimento

sefarato di Terjfl. Cap. XIII.

QVando la r^arte del Canto fermo farÃ  il mouimento separato di Ter-

za,sipotrafugareinduemodi,cioÃ¨nelloacuto,&nel graue. Quan-

do si vorrÃ  fugare nello acuto,mentrela parte del Canto fermo afeen

deperTerza, si farÃ , chela parte, la quale vorrÃ  fare la fuga,spettando vna

Pansa di Minima, proceda sempre in fuga alla Quinta con le medesime fi-

gure , come in questo essempio.

pr â€”Ã‚T

â€”_â€”,.

Per Io contrario poivolendosi fugarenella parte graue, si farÃ , chela par-

te graue, chevorrÃ farelafuga, incominci per vna Minima, procedendo

sempre per le medesime figure vna mezabattuta innanti, comein questo

essempio si dimostra.

:*S:Â±:SÂ±Â±
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Q_V A R. T 0*

m

Ma discendendo con i m

dine tutto contrario a q

cederÃ  sempre vna mera

vna mera Battuta in die

edeÃÃ¬mi mouimenti separati Â«

uestodi sopra, cioÃ¨, chedoi

Battuta innanti nel discende

tro, verrÃ  fugando per le m<

ti Tetta, si terrÃ  l'or-

ie la parte acuta pre-

re, & la granestando

Ã¬defime Note in que-

stoir.odo.

W

f-ff-

P

arte acuta.

Part

egraue.

il-

A Â» x A '"

,l

â€”v v y aZi

â€”Ã¢ A- â€” Ã© I  ,

Â¥ -

-te

Parte acuta. Partegraue.

Sopra le quali figure si possono tra le parti fare molte fughe, le quali, oltre

che da altri sono state messe tutte insieme: ancora, perche non seri molto

diffÃ¬cile Ã  chi hauerÃ  molto bene capito le cose sopra dette il ritrouare quel

le, & dell'altre: perÃ² attendendo alla breuitÃ  si come Ã¨ nostra principale in-

tensione, si lascieranno da parte.

Modo di sugare, quando la parte del Canto sermo ascende, Ã² discende

per mou'mento separato di Quarta. Cap. XII II.

QVando dunquela parte del Canto fermo ascende, Ã² discende per mo

uimento separato di Quarta, potrÃ  medesimamente fugarsi nello

. acuto, & nel grauecomel'altrodisopra. PerÃ² quando il Canto

fermo ascenderÃ , Ã² discenderÃ  con simili mouimenti di Quarta, & si vorrÃ 

fare, che vna parte faccia la fuga nello acuto; Al salircla parte, chefarÃ la

fuga alla Quinta di sopra, incomincierÃ per vna figura di Minima seguen-

do tuttala fuga con le medesime figure, eccetto la prima, insino all'vltima.

Et quandolapartedel Canto fermo discenderÃ  per simili mouimenti: al-

terala parte acuta aspettando vna Pausa di Minima potrÃ  fugare per le me

desime figure vna Quinta di sopra insino al fine,come in questo essempio.

EÃ:Ã®E::Â£~^=Â±:

S -i--*â€”5â€”

b13: Â±=Â±

â€”

f .... â€”â€”.

Compcn.diMu

sica. Quando
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m L I B R O

QuandopoisivorrÃ fugarelapartedelCantofermo, chcprocedaÃ¬nqutÃ-

stomodo con vnapartedisotto nel graue, tal parte fara tutto l'oppoÃÃ¬to

di.quello, c'ha fatto la parte acuta: perciÃ²che n come quella nel salire

sempre Ã¨andata in nanti vnameza Battuta, & nel discendere Ã¨ sempre ri-

masaindietroper lo (patio di meza Battu ta, cosi quesla per lo contrano

nel salire farÃ  la fugavnaQjinta dijsotto restando indietro perrna meza

Battuta, & nel discendere, sempre anderÃ innanti medesimamenteper me-

za Battuta, corne in queÃlo essempio.

y5Â» -v.;, |.,.yâ€”Ã§.-t.

Inquestisopradettiduemodidunque potrÃ eslÃ¨re fugato il CantofermÂ°

quando ascenderÃ ,Ã² discendera con mouimento separato di Quarta.

Modo difugare quando h parte del Canto fermo proceder Ã  con mouimento

separato di Quinta. Cap. X V-

QVando la parte del Canto fermo procedera con mouimento separa-

to diQuin ta, si potrÃ fugarc quella ancora'nel medesimomodo, che

. l'altredisopra. MataJfÃºga, Ã²siafattaalla Quinta, Ã² all'Otta-

uadisopra,oueroallaQuintadisotto nel graue, rispettoÃ gliVnisoni &

aileOttaue, cheinessaverranno in ogni NotaripercoÃTt, sera, Ã  mio gin-

dicio, moltopriuad'Harmonia, & conseguenremente pochissimo grata

alleorecchie, allequalidiletta pure aslai lavarietÃ  delle Consonanze. Si

potrÃ¡dunqtie fugare con altre parti ncU'aciito, & nel graue, comegli al tri

disopraipero m chemoiosi pofsa sugaredadueparti acutej'vna dellequa

HfÃ ccialafuga alla Quinta, &l'aItraalrOttaua di sopra , & comeancosi

posta fugareda vna parte sotco nel grane,senzaperderci molto tempo, po-

tri ciascuno da se Ãkiso facilmente saperlo col mezo de gl'iufraÃcntti essÃ©pi
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Q_V A R T O. uj

Hora, come l'altre parti possinofugareinsieme sopra le dette figure: per-

che copiosamente ne tratta ilLusitanonelsuo TrattacodiMusica, &nel-

leregolegenerali, c'ha fatto per far fughe sopra'l Canto fermo; potracia-

scuno da seftesso colmezodi tali regole venire in cognitione d'inimite altre

fughe, che sopra lc dette figure, & generalmente sopra il Canto fermo fi

pollÃ²no fare ; perÃ³ questo basterÃ  intorno Ã  taie materia.

DelWBattuta. Cap. XPI.

SI dissedisopra, ragionandosi delContrapunto allaDuodecima, che J^^Â°^n!

nonsificcsseroSincopcnellcqnalimteriiengalaSettima. Laondepa- hb.j.c.48.

reuacosa conuenente, che prima si deuessevederequello chesiaSinco-

pa; Ã¬lchenonsi Ã¨ fatto per non interrompere il principale ragionamento,

il qualeÃ¨delContrapunto; fctsebenelaSincopa Ã¨appartenente al Con-

trapnnto ; tuttauia hauendo hau uto comnioditÃ  pnma di ragior.are del-

ia Battu ta, come in vero era necessario, innanti che si parlasle della Sinco-

pa : bisognaua, per non ir terrompere il ragionamento di talle materia, ri-

serbarealcune coseappartenenti Ã eslo,s;no a hora ; & della Sincopain par-

ticolare, laqualenon sipotendo conoscere senzahauere cognitionedel-

laBattuta, Ã¨ necessario, pnma che si proceda piÃ¹oltre, che si ragionidi

essaBattuta : acciÃ² non si proceda per termmi non conosciuti, 1 quali non

possonoapportare scienzaalcuna. EduaquelaBattnta quelsegno, che

si fa con la mano, il quale dimostra il modo, c'hanno da tenere quelli che

cantano, r.el proferire la Voce con misura di tempo veloce, Ã² tardo, secon-

doche con le figure cantabili si dimostra. Et questo stgno dimandanoi

Musici tempo sonoro, & da AgostinoDottoredi Santa ChiesaÃ¨dimanda- s. Agost. net

toplauso,aplaudo,ciraltrononsignihca,che battimentodellemani;Et libroÂ». delia

Ã¨compoilodi duemouimenti, l'vnodeiquali ÃÃ¬ facoldiscendere, & l'al- Musuc.Â».

troconl'ascendere, cioÃ¨conlapositione, & leuatione; & perche le figure

cantabili alcuna volta vanno nella Battuta pari, & alcun'altra imparij

Quando sono di quelle, delle quali vÃ  vna per Battuta, la metÃ  si mette nel-

Iajprima parte, cioÃ¨,nella Positione, & l'altrameta nella seconda parte,

cioÃ¨ nella leuatione. Q^ando poi nella Battuta anderanno figure impa-

ri , come nella Proportione tripla, nella sesquialtera, & nel numero Emio-

lio, si come meglÃ¯o si dira quando si ragionerÃ  della Emiolia; se n'anderan-

no tre ne!Ia Battuta, due li metteranno nella positione, & vna nella leua-

tione; &sc n'andranno cinque per Battuta, tre si metteranno nella posi-

tione, & d 11 e nella leuatione; Et se n'andranno sctte per Battuta,qnartro se

nc metteranno nella Positione, & tre nella leuatione; Et se n'andranno no-

ue per Battuta, cinqitc se ne metteranno nella pnma parte, cioÃ¨ nella Posi-

tione,& quattro neiia seconda, cioÃ¨ nellaleuatione. Questo per hora baste-

rÃ  saperecirca la Battuta. Restahora,che breuementesivegga.

Q_2 Che
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I I B R O

franci), prat.

fib.vc.ij.

MGioCZarl.

Istit.har.hb.

3 Â«4Â».

Picc Aron.

Tosc libr. i.

cjÂ».

Nico!.Burt.

Parm. libr. j.

cap 9

Fiorangelico

lib.a.cap.ij.

CbecofafiaShKPfa, & Ã¬nchemodostsaccianeHc Composttioni.

Cap. xrn.

DIcc il R. M. Franchino, che la Sincopa nel Canto figurato, c vna ri-

duttionc, Ã² trasportatione d'alcuna figura , Ã² Nota minore okre

vna, Ã²piÃ¹maggiori alla sua simili, oue si possaconuenientcmente,

pcr finireil numcro delia figura del stto tempo. Si troua la Sincopa ndle

Cantilene, tuttele volte, chc si can tano molte Note fuori della Ioro miÃu-

ra,tantonellaternaria,quantonellaBinarianumerositÃ . Nelfarela Sin-

copa s'auertirÃ , chele parti non simouino insieme, & che nel procedere

dipiÃ¹ d'vna Nota, Ã² due insieme sincopando, non si faccino sincopare tut-

teleparti: perche non parrebbe altrimente Sincopa. Si farÃ  la Smcopa

d'vna Nota, chele vadi innanti, la qualesiadi valore della meta della figu-

ra sincopata, oueroquandosclc poneinnantidue, Ã² piÃ¹ figure, che sia-

nocquiualentiÃ talemetÃ , ouero dalle Pause, che scle pongono auanti,

le quali sono di valoredclla mera parte delle Note sincopate, come in que-

stoefiempio.

:.^:a:Â«.:::

LaBrcuenonsoloÃ¨statasincopatadaU'EcccllentiÃTÃ¬moluÃquino, &daal-

triEccellentisiÃ¬mi MuÃÃ¬cicon Pause, Ã² Figura di Semibrcue, ma diMini-

maancora. Circale Pause Poi; se bene Agricola in quclla Magnificat del

primo Modo, nel verso Sicut erat, del qualefa mentionel'iÃ¬ccellentislÃ¬mo

Signor Zarlino, sincopÃ²laPausa di I.onga con vna Pansa di Semibreue:

non scrÃ perÃ²lecito il sincopare\z Pause poste sottoqual si /oglia segnodi

tempo perfetto, Ã² imperferto, come in questo esseuipio.

Molte altrecose si potrebbono dire della Sincopa, leqiudisilasciano, pa-

rendo,chequestesianoÃ  bastanza, fcmalÃ¯Ã¬mamenteperl'intelligenzadel-

ia Ãopradetta Rigola del ContrapuntoallaDuodecima, & delle Fughe so-

pra'I Cantofermo, per rispetto delle quali si Ã¨satta hora questa digreÃTÃ¬o-

ne ; Hora, auanti che si proceda piÃ¹ oltre, ÃÃ rÃ  benc il dire ancora qualche

cola in torno alle Pause: acciÃ² non si lasci indictro colÃ¢ alcuna senza farne

qualche mentionc.

Delle
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Q_V A R. T O.

DeUeVause. Caf. XVlll.

LA Pausa, secondo Ã» sopradctto M.Franchino, nonÃ¨altro, chevno

segnodVnoarteficiosointralasciamentodivoce, laquale daiMusici

Ã¨statainstituitanelleCantilene, non tanto perornamento, quanto

per vna oppor t una q u iete, & recreationc dell a voce : perÃ² che, si come vn-

Oratore con il riposarsi alcuna vol ta rende l'infastidito Vditore piÃ¹ grato,

&piÃ¹attento; cosÃ¬ il Can tore mescolando con Ievoci della Cantilena al-

cunePausc, rende gli Vditori piÃ¹attenti. Et si come Ã¨ cosa vitiofa, chc

vno parli sempre senza mai posarsi, & alleorecchie de gli Ascoltanti appor-

ta grandissimo fastidio; cosi auerrebbe tntte le volte, che vn Musico faces-

ÃÃ¨vnaCompoÃÃ¬tione senza riposo alcuno delleparti ; per loche seria forza-

to il Can tan te, dopÃ² Thaiiere alq uan to cantato, fermarsi, & pigliar fiato.

EtperÃ²diccilmedcsimo M.Franchino la Pansa cslerevno tralasciamento

artiheioso. Et scbenelc Pause rappresentano il valore delie figure cantabi-

li: non perÃ² selc dette figure sono otto, le Pause sono piÃ¹ di sei Ãpecic,cioÃ¨ di

Lunga, di Breue, di Scmibreue, di Minima, di Semiminima, & di Chroma,

perÃ² che tuttele volte, che si vuole figurarcla MalTima, si ponequdla della

Lunga radoppiata ; & per eÃscre la Semichroma di minimo valore, non s'v-

&; & tu tte queste sei si iigurano nellinfrascritto modo.

1

- 1 im

, . . f - .

7

,

Di Lnnga.Di Breue.Di SemibrcucDi Minima.Di Semiminima.Di chroma

S'ancrtirÃ sopra tutto, che nel porredelle Pause, li membri dellaoratione

fÃanodiuisi, &lascntenza delle parole si oda interamen te, segiÃ perimita-

tione delle parole alcuna volta non si diuideÃsero ; come si Ã¨, quando le pa-

role dicclsero sospiri, sospira, Ã² soÃpirando, Ã² simili, come ha satto l'Eccel-

lentisitmo Cioan Pierluigi Palcstina nel Madr.Ã  Quattro Voci del suo Pri-

mo Libro, quale incomincia. Queste saranno ben lagrime, nella parola

sospiri, la quale egli diuide facendo, che tuttele parti dicano soÃpi, ri. M*

in Ã¢ltro modo non sarÃ mailecitodiuiderela parola; Et si come si Ã¨detto

disopra, quando si ragionÃ²della Sincopa, che noneralecito sincoparele

Pause: cosÃ¬, nÃ¨ancoÃerilecito notarie inconfuse, come fanno alle volte

alcuniponendolcin questo modo.

Franck, ptat.

lib.Â». cap.6.

Nicol. Bute.

Patin, libt. J.

cap.6'. &

M Gios.ZarL

lib.). Ifticuc.

hatm. c)o.4c

c.44.

lib.

Perche la mal

fimanfi hab-

bu la sua pas

fa vedi Pietro

Aronfior.nel

suo lucidario

lib.). cit. ft

M.GiosZarl.

lstit har.tibr.

j. cap. Jo. 8e

Fiorangelico

lib.Â». cap. 9.

D.NicVicct.

lib+.C7.

Ã¯

tâ€”r

-x-iâ€”t..

, Nicol. Burt.

~" Parm. libt. J.

DiMaÃÃ®Ã¬ma. DiLonga. Di Brene. Di Semibreue. p^Va

Et finalmÃ©te,se bene la Pausa, come habbiamo detto, rappresenta la Nota, iATS^r. Ãšbâ„¢

chcpuÃ²esl'erpersetta,&impersctta,&alterata:niÃ©tedimenosccÃ³doalcnni, 1 c.ji.

mai

G
e
n
e
ra

te
d
 o

n
 2

0
1

1
-0

9
-2

3
 1

9
:1

8
 G

M
T
  
/ 

 P
u
b

lic
 D

o
m

a
in

, 
G

o
o
g

le
-d

ig
it

iz
e
d
  
/ 

 h
tt

p
:/

/w
w

w
.h

a
th

it
ru

st
.o

rg
/a

cc
e
ss

_u
se

#
p
d
-g

o
o
g
le



i2tf L I B R O

'Nota, che mai puÃ²farsi perfetta, Ã²impersetta, nÃ¨meno pnÃ² patirealterationeal-

Ftanch. nella clina. Â£)ejle Pausepoi, chegli EccleÃÃ¬asticichiamano Neumeje quali pon-

dre ehc*tcn- gonon011 Per ornameiito, ma pernecessitÃ : conciosiache Ãarebbeimpos-

ga'iÃ»Ã³tratio sibile, chedal Cantantesi potesscvenire al fine dicotali Canti senza mai

3ouc diec prenderenposoalcuno, non si parlera: attesocheil ragionamento nostro

Cousidcran- noll e jeiij, Musica Piana, ma della rigurata, & particolannente del Con-

dumtffc.pro trapimto:ancoracheecosanotiÃfiina, clic nella Musica, della qualehora

minÃ»rioneÂ», si tratta, non ÃÃ¬ vÃÃ¡no di questa sorte Pause, che abbracciano tatte le righe,

quibu$ & No & tutti gli Ãpatij nelle Cantilene ad altro efsetto, cheper darcloro il fine,&

tui{(ubiacÂ£t, iicompimento. Laondedice IÃÃ¬doro. LaNeumaessere vnacongiuntio-

FioMH^eÃ®'h nc ^ Notein qual si voglia Modo, cheforma il Canto, lo distingue, lo co-

i!c.Ã8. 'pula,Ã´tloconcludc

March. Pad.

^ITratn.i} Delle Ugaturedelle'Hpte. Cup. XIX.

liKi'cS?"*" A Qiielli, chehaurannoletto ilnostrobreue discorso, &moltobene

Ã•\ capito tutte le cose, delle quali suecintamente in elÃo si Ã¨ parlato, se-

rÃ  molto vtile, anzinecessana la cognitione delle legaturc delle No-

te; leqaalibreuemcntetrascorrendo, Ã¨daÃÃ¢pere, che lalegatura, come

diceil sopradettoM.Franchino, Ã¨vnaordinata congiuntione disemplici

Nota, che figuredicorpo quadrato, oueroobliquo, la q aale nella Musica, secondo

ÃŽiuawto sono laopinionediGregorioThau, per trecause Ã¨stata ritrouata, cioÃ¨'per la

e figure Uga sottigliezza,perornamentodelCanto, & per applicare le figure, Ã²Note

M Gios.Zail. cantabilialle sillabe della oratione. Et se bene nel Canto figurato sono ot-

lstith^i ubr. tofigure, comedisopra: nientedimenoquattrosolamentenesonolegabi-

4. c. 3 4. dice. li,lequali sono queste, cioÃ¨ la MasiÃ¬ma, la Longa, la Breue, & la Semibreue.

La Mdstuna La Maffima, ancora chealcunidicanoil contrario, Ã²sialegata, Ã² sciolta,

pas'sibilf111 & ^eiI1Pre * dcl medesimo valore; Et la Lunga ancora, mai perde il Ãuo valore,

souopostÃ¡ai ch'ellahafuoridella legatura. Et ciascunadi queste Note, che si possono

la dimiuutio Icgare,si pone nella Legatura in tre modi, cioÃ¨ nel principio,SÃ questa Ã¨ det-

?cdC Accora taP"ncÃ¬Pi^e'ouero"1ditiale; nel mezo,& questa si dimanda media ;& nel

ch^M FrSch! mÃ¬e' &qiiestasi chiamahnale.SonolcLegaturediduesorti,cioÃ¨ vnaascen-

nellib.i.del- dente,&l'altradiscendente. La legatura ascenden te Ã¨quelIa,quando la se-

Japratc.s. & couda figura Ã¨ piÃ¹ alta della prima; &ladiscendente, per lo contrario, Ã¨

Giou. Otiob. qliena) nella qualela seconda figura Ã¨ piÃ¹ bassa della prima, comein questo

Ã•S .Ã•Ã• esl^piosidimostra. 1 . fh-H h"tt

i.c.i4-tcngo- Et licome la legatura si pone mtre â€” w â€”far- pq- -p

no il conira modi, cioÃ¨ nel principio,nel mezo,& '~~^3rt~ lÃ®Ã-- .31

rio;Mal'ope- nelfi..,;,cosÃ¬dalprincipio,dalmezo," f fâ€”â€”

GiÂ°(ZarÃ® pa ^ dalfinc si coÃºoseet ail valore diciascuna figura legata. PerÃ²ognilegatu-

re megliote, ra, cosÃ¬ ascendentecomediscendente, di quadrato,ouerodiobliquocor-

8t piÃ¹ Vera. po,che hala virgola di sopra nella sinistra parte,Ãemprc la prima SÃ la secon-

da
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ii$ L I B R O

Perckealnu- &laSemibreuepossonoessere perfctte, &impersette. Perfettes'intendo-

mtro tctna- n0j quando sono constituitenelnumeroternario, come piÃ¹Ã pieno s'in-

buitaÃ®a'per~ tendcrÃ , quando si ragionerÃ del Modo, del Tempo, & della Prolatione.

settione,Tedi Adunqiieogni figura persettapnÃ² essere imperfetta' o dalla parte propin-

Gio.5pat.Bo- qua, o dalla remota, ouero dalla piÃ¹ remota. PcrÃ² quando la Massima Ã¨

lognese nel fattaimperfettadavna Lunga, allhorasi diceessere fattaimperfetta per la

â„¢Â° T^at u"Ã- "gione dcl tutto. Et quando Ã¨ fatta imperfetta da vna Breue, si dice esler

loche sialm fatta da vna parte remota. Ma quando Ã¨ poi fatta Imperfetta da vna Sc-

psettione ve- mibreue, si dice esler fatta imperfetta da vna parte piÃ¹ remota , II simile

di Gio. Tin- s'intende delle Lunghe riÃpettodellc Breui; & delle Bi eui riÃpetto delie Se-

DÃ•ffinkorÃo0 mÃ¬breu^', & delle Scmibreui, rispmo delle Minime, &deIIeSemiminime.

e'9 ^f:Ã¬ck! La Lunga allhora si diceessere perfetta, quando valetreBreui; Ma Breue

â€¢rat. Hbro x. sidiccesserperfetta,qiiandovalctreSemibreui;EtcosÃ¬laSemibreuequan-

cÃ.8c 8. do vale treMinime, & il medesimo s'intende di tutte l'altre figure seguenti.

Istic.nar.hbtr Nessuna Nota si puÃ² imperficere se non contiene in se il valore di tre Note:

Pnic/libio a. &P*rodiconoi Prattici, chel'imperfettioneÃ¨ vnacerta diminutionedel-

cu. la terzapartedel valore della Nota. Et se bene le Pause, come Ã¨ihuo det-

todisopra, non sono sottopostc all'Impeifettione per essere, come dice

Pietro Aron ''^ccc^cntÃ¬^'mo Signor Zarlino, agenti, & non patienti: tre cosc nondi-

Ist'Jhar ÃÃbr. menohannosorza, come diceM.Francliino, difare vna Nota Imperfet-

Â».c 10.11.1a! tibile Imperfetta, cioÃ¨, le Pause, i. Punti, & il Colore, ouero pienezza del-

ie ij. ecncl leNote. Resta hora,chebreuemente si discorrasopra il Modo, TempojÃ´c

JÃ© & '>ro'atÃ¬one,('e' qualidisoprahabbiamo fattomentionc.

M Gios.Zarl. , , . .

Jstit.har.libr. T>t* Modo, del Tempo,deUaTroUtione, &deiloro segu.

3. cap Â«7. Â«c c*p. XXI.

Giou. Ottob.

tratToePro- T ^ Massima, ouero la Lunga significano il Modo, cioÃ¨; quando la

porc I Massima vale tre Lunghe, o la Lunga tre Breui, si dice ester del Mo-

DclModove 'do perfetto della Massima, ouero della Lunga. Et quando la Massi-

rba"' mava'cdueLunghe sidice eslere del Modo imperfetto delie MaslÃ®mc. Et

Del* Tempo CoSÃ¬simiImentequando la Lunga vale due Breui, si diceessere delTempo

lib.Â» cap.8.& imperfetto delle Lunghe. La Breue signisica il Tempo, & quando vale tre

Delia Ptolac. Semibreuisi dice esseredi Tempo perfetto ; & quando ne vale due, allhora

lib.i.c.j. si diCe eslere di Tempo imperfetto. La Semibreue poi signisica la Prola-

P'e e iV tione ,1a qualcÃ¨di due sorti, cioÃ¨ maggiore ,&minore. QuandolaSemi-

Franch Prat. breue vale tre Minime, si dice eslere Prolatione maggiore; Et quando ne

libro Â». vale due solamente, si dimanda Prolatione minore. Perfetto, Ã³maggio-

DcModoc7 reneUaMusica signisica il numeroternario, &l'Imperfetto, ouero mino-

numero binario. II Modo dunque, diceuano gliAntichiM11-

l>I ProÃ®atÃo. ^cÃ¬' e^erc vna quantiti di Lunghe, o di Breui consideratenella Massima, o

nccap.y. nellaLunga sccondola diuisione binaria, oternaria. Et il Tempo esserc

vna
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Q_V A R T O. Ã®ij>

vna certa, & determinata quantitÃ di figure minori contenute, o confide-

nte in vna Braie; Et la Prolatione eslere vna q u an ti ta di Minime applica-

teÃ¡vnaSemibrcue. Questo circolo O. significa, chelaBreue Ã¨di Tempo

perfetto; Et questo segno semicircolare C. signitÃ¬calaBreiieesserediTem-

po imperfetto. La pienezza del Circolo in questo modo O significa la Pro

Ã®arione maggiore,cioÃ¨,chela Semibreue vale treMinime.li medesimo anco

ra significa la pienezza dcl Semicircolo in questo modo (? Ma la varietÃ  del

Semicircolodinotail tempo imperfetto, & la Prolatione minore,neiquali

laSemibreuevalcducMinime, come negliinfraicrittieslempisidimostra.

;i=tÃ|=ffi|:^:;r|-|:j|==|.-:

^ * 'F* -vT-Z_^ -J

'v

Delia Scsquialtera. Cap. XXII.

PErchela principale intentionenostra Ã¨ditrattare solamente delie cofe

appartenentiall'Arte del Contrapunto: perÃ² s'andrÃ  toccandobre-

uislÃ®mamentealcuna coÃa delle Proportioni, che nelle Compositioni

sono hoggi piÃ¹ da i Musici frequentate, come sono la Sesquialtera,& l'altre

infraseritteseguenti. Nelresto poi, quelli, chevorranno hauerc miglio-

recognitione delle Proportioni, potrÃ consuo commodo vedereil Quar-

to LiBro della Prattica dello EccellentislÃ¬mo Musico M. Franchino, nel

qualc con gliessempi dimostra tuttele sorti di Proportioni, chenella Mu-

sica si ritrouano. AcciÃ²dunquesi proceda con ordinc. Proportionese-

condoEudideÃ¨ vna certa habitudine, o conuenienza, laquale si ritro-

ua tra due finite quantitÃ  d'vn medesimo genere propinquo, eguali, o

noneguali tra loro. Et perche delle Proportioni alcune sono di Eqna-

litÃ , & alcune altred'InequalitÃ : lasciando daparte quelle diEqualitÃ ,

ScvenendoÃ  quelle d'InequalitÃ , conciosia che non Iasimilitudine, ma la

distÃ¬militudinesiaquella, che nellaMusita partorisca la Consonanza,la

onde n'auiene, che per questo rispetto il Musico consideri le Proportio-

ni d'inequalitÃ  , & particolarmente venendo alle piÃ¹ frequentate da i

Musici de i nostri tempi, come sono la Scsquialtera, & la ÃŠmiolia: In-

cominciando dalla Scsquialtera s'ha da sapere, cheÃ¨ cosÃ¬ detta da Ses-

qui, chesignisicatutto, & altera, che altro non vuoldirc, che tutto, &

l'altra parte: & Ã¨ quella , cioÃ¨ , quandoil maggior numero compara-

to al minore > quello contiene vna volta intera con vna delle due parti

Costipen.diMusica. R di

Bocr. Ubra t.

cap. 4. te

Franch. prat.

Itb.4. c. %. Si

Nicol. Burt.

Parm. Iibt.j.

c. 10 te.

M.GiosZad.

Istit Uar.lib:.

j.c 70. Ã´r

DNicVicct.

Prat. libro4.

c }I.

Nicol. Bart.

Parm. libr. j.

cap. la.

Bot t. lib j.c.

II. quoaiam

banc canen-

dt con cor d iÃ¡

similitude*

n6otficit.scd

diftimilittt*

dÂ«,&c.
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ijo LIBRO

D Nie. Vice,

piat. libro 4.

cap.; t.3c

Nicol. Burt.

Parm. libr.3.

cap.ij.

di piÃ¹,& Ã¨ proportÃ®oncd'incgualirÃ : onde volendosi fare come si dee,(Ã® farÃ 

sempre, che quando vna, Ã²piÃ¹ parti canteranno due Semibreui, o due Mi-

nimeinvnaBattuta,l'altreparticantinoall incontrorreSemibreui, o tre

Minime;& non come alcuni,che nellcIoro CompoÃÃ¬tioni,sotto'l segno del-

la Sesquialtera fanno cgualmente cantare tutteleparti tre Scmibrcui,Ã² tre

Minime contra tre altrcjla onde aiiieiie,che q.icsta tall e Proportione faccia

tuttol'oppositodiquello, che'lsegnodimoÃlra, &cosÃ¬ vengaÃ esseremal

dettaSeÃquialteracantandosiegualmcnte tre Note del medesimo generc

controtrcaltrc, & venga aeflerc proportione ditqualita, corne inque-

sto essempio.

Canto. Alto.

Tenore. Baslb.

Quefta viene Ã  essere Proportione di Equaliti, &: non Scsquialtera,la quz-

le Ã¨ Proportione d'inequalitÃ , come se detto . Ma la vera Sesquialtera, Ã¨

comein questo essempio.

piilliiSilSlIli!

^lÃ‰iliilliiiliii^

QueftadunqueÃ¨veramenteSesquialtera, nclÃa quale,doue,prima anda-

uano due Minime nella Battu ta nclla parte del Soprano:ecco,chemcdian

te questi due segni {: ne vanno poi tre contra due;de iquali segni,sempreil

soprapoÂ»omoslralefÃ¬gurc,chevannoin vnaBattuta,&il sottoposto,quÃ¡-

te n'andauar.o prima al numeropassato,secondoperÃ²ilLusitano;htqual

cosa se benc Ã¨ vera,non perÃ² & perdo lemi S.S. Ã¨ queÃta la eau sa pri ncipale,

perla quakcÃll segni si h'guranoiu tal maniera, ma se bene per dimofÃrare

la sorza,&lo erÃ¯etto della Sesquialtera,la q u ale, come si Ã¨ detto, Ã¨ vna Pro-

Â»!,*^r*,on!a portione, cliecontieneiltutto, & l'altraparte. LaoudesiauertirÃ , che

quando Ãi vorrÃ  comporrequalche Proportione, non si moÃlricon vn nu-

mero ÃolainentCjCOiue alcuiÃ¹ fanno r.on sapendo forse, Ã² per dire meglio,

non

PfOpOttiODC

ic W du* au
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Q_V ART O.

Â»3Â»

non si ricordando , che la Proportionec vna comparatione di duc numc-

ri,cioc d'vna quantitÃ  avn'altra, comedisopra; come meglio ne isotto-

polti csseuipi si po trÃ  vedcre doppÃ² che fi sarÃ¡ detto dellaprima, & della se-

conda spccied'lnequalitÃ . Dunquela prima specied'IncqualitÃ Ã¨quando

il maggior numero contienein se rutto il minore d ue,Ã² tre, ouero quatcro

volte,& niente vi si troua di souerchio,nÃ¨ di meno;& q.ieÃta si chiama Ã² Du

pla, Ã² Tripla, Ã² Q^iadr upla,Quintupla,Sestupla,SettupIa , Ottupla,Nocu-

pla, Decupla, &cosÃ¬incotaleordme si puÃ³procedere ininfiniro; come

Â«cl sortopoÃtoellempio.

i- J j. | 4-1

5- 1

6. J 7. |

8- j SÂ»- |

IO.

i. j i. | i. |

Â«' 1

r. | i. |

i.

/\i quaigencre, eau oppoiitol Ã¬nrralcnttodimmorcincqualitÃ¡, ilquale

fidimanda submolrepliÃ©e, l'vno deiquahÃ¨destruttore delJalrro, corne

mquestocslempio.

rrrrri;- f rche

laPropoiijo-

nc n ou Ã¨ al-

cro, cheuaa

cena coaota-

cionc,Ã² cotri

Ãpoudenza di

due nutncn;

si corne d'ec

Boet hbroi.

Aruhm. c 49

Proportio

est, &e. 3e

Franch. prat.

lib. i. c y. Ã¢e

libr.4. c 1 0c

cap. 4.

Fiorangel. li.

1 c. xt. c. 17.

de il.

I. ] I. J I. 1 I. 1 I.

i. | 1. | 1. | 1.

*' 1 3- 1 4- 1 ). j 6.

7' 1 8. | Â£. j 10.

Alcunealtre Proporrioni si trouano delia seconda specicd'inequaIit^cioc

del genere sopraparticolare,come nello insrascritto efiempio.

3- I

Jj_ \ 6. |

| 10.

1 t 4, r s, r g- 1 7. j 8. 1 9."

Seiqui Sesqui Sesqui besqui Sesqui Sesqui Sesqui Ã®>esqui

altera, terza. Quarta.QMmta.Scsta. Settima.Ottaua.Nona.

Con questiduesegnidunquc&nonconvn solo sidimostrerÃ  quella Pro-

portionc,che si vorrÃ  fare,& non con vno solojcomedi sopra.

D e lia H emiolia maggiore, & delL minore . Cap. XXIII.

LA HemioliaÃ¨diduesorii, cioÃ¨maggiore,& minore; lamaggioreÃ¨ Franch. prat.

quella, quandotrcSemibrcui negre vanno in vna battuta, comein l'M c%.

q uesto efiempio. ~ DNic.VicÃ©.

â€ž prat. libro 4.

queitoenempio.

â€”Â£lK~^ !â€”

â– ? HemioIia maggiore.

~â€”-. cap.31.
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Q. V A R T O. U?

fimili sorti di Canti cosÃ¬ fa tti, quando alcuno ne venisse per le mani, Ã² far-

ne anco de gli altri simili, in tutto che come si Ã¨ detto non siano quasi hog-

gi piÃ¹ in vso. Quando dunque si trolleranno due parti, in vna delle qua-

li questo legno 0 ierÃ  comparato Ã  questo O; ogni Minima del primo sa-

rÃ  equale in quantitÃ  Ã  vna Semibreue del secondo. Et quando questo 3

seri comparato Ã¡ questo Q , seri tra loro questa deferenza solamente, che

il circolo puntato hauerÃ  le Breui, & le Semibreui perfette, & il semicirco-

lo le Breui solamente. Et quando questo 0 fera comparato d questo C,

serÃ Ã¯Ã¬mile Ã  quello di sopra, eccetto, che nella perfettione del Tempo, Se

della Prolatione. Et quando questo 0 seri comparato Ã  questo (fc.ogni

Minima del primo sera del valore d'vna fireue di questo secondo. Quan-

do poi questo 0 fera comparato Ã  questo O i. seri simile Ã  quello di so-

pra , eccetto pero, che in questo secondo le Lunghe sono perfette, Se le Bre-

ui imperfette. Questo G comparatosi questo O, oueroÃ  questo C, seni

nella Battuta duTimile, cioÃ¨, che ogni Minima di questo Q serÃ  in quan-

tita d'vna Semibreuedi questi Q,C,. Questo G comparato Ã  questo ^ ,

oueroÃ questo O i, ogni Minima del primo seri di quantitÃ  dvna Breue

di questi (Â£ , O i. Questo O. comparato Ã  questo <f> . ogni semibreue

del primo ne varrÃ  due del fecondo. Questo (J) comparato Ã  questo <J) Â».

ogni Semibreue del primo ne varrÃ  due del secondo. Questo O, compa-

rati Ã  questo (fc , ogni Semibreue del primo varrÃ  vna Breue del secondo.

In questo O, conquesto <Â£ a. scranno le figure quadruplicate, cioÃ¨, ogni

Lunga del secondo sera di quantitÃ  d'vna Semibreue del primo. Questo

C, conquesto <Â£ seranno diÃsimili nella Battuta, & ogni Semibreuedel

primo varrÃ  quanto vna Breue del secondo. Questo (Â£ i. con questo G

ogni Semibreue del secondo ferÃ  della medesima quantitÃ  d'vna Lunga del

primo. Questo <Â£ , comparato Ã  questo (fi., ogni Breue del primo ne

varra due del secondo. Questo C Ã¬, con questo <f sono simili nella mi-

sura. Questo 3, con questo <Â£, . ogni Nota del pnmo resta diminuita del-

la sua meza parte comparato al fecondo. Questo 3, comparato Ã  que-

sto (>, ogni due Breui del primo sono in quantitÃ  di tre Semibreui del se-

condo. Dei quali segni se alcuno vorrÃ  hauer maggiore notitia, potrÃ  ne,To<'Â«-,,l'j

vedere meglio il Toscanello di M. Pietro Aron Fiorentino, doue di questi kilLthatm.

segnisi tratta piÃ¹ Ã pieno. Resta hora, che essendosi fatto mentione dial- libr.Â».c.jÂ».'

cune Proportioni, si ragioni anco del Punto, dellesue specie, & deisuoi

effetti.

DelVunto. Cap. XXV.

Franck, prat.

DICONO i Prattici, che il Punto nella Musica Ã¨ vna minima

particella , o uero vna certa quantitÃ  indiuisibilc, Ã² veramente mnb^.iibrs

vn minimo segno, che si aggiunge alle Figure Cantabili per acci- j.c.7.*

dente
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Q_V A R T O.

*3Ã•

m h Â«

Vn'altra sorte di Punti ritrouo io appresso gli Scrittori, oltrc Ã  questi delia

Musica, &Ã quelli, chefi vsanoneIIaOratioiie perdistinguerc, osinirela

dettaOratione, oPeriodo, iqaalianticamentevsauano nellccause, che

andauano innantiÃ  Centohuomini,Ã iqualivditosi le parti, eraportata

vna tauolctta ,dentroIaqualeciascunoGiudicefaceua vn Punto, chesi-

gnificaua o l'assolu tione, o la condennatione de! reo : & quello, cheera as-

soin to si diceua, che haueuaportato tutti i punti, & haueua hauutol'asso-

lutioneperfctta; delqualeparlandoil LiricoVenusino Poetadice. Omnc Orat. in Artc

tulit punctum, Quimiscnit vtile dulcidelectando, pariterque monendo; Poet>

Parendomi hormai tempo di dare fine' al nostro breue Compendio, nel

qualeÃ  me non pare, chefisialasciatoindietrocofaalcuna appartenente

ail'Artc del Con trapunto ; piaccia Ã  Dio, che di quelta mia fatica ioripor-

tituttiipunti, &chehauendomescolatol'vtilecoIpiacere, se non hodi-

lettato, non habbialmenooffesolepurgatislÃ¬meorecchie deigiuditiosi,

Sc benigni I.ettori, Ã iquali pernonessere piÃ¹tedioso, rendenxlo gratie d

Dio larghislÃ¬mo donatore di tutti i beni, farÃ²

FINE.
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