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___W Vendo io concept/to il 
penjiero di confagrare a V. M. la Sto--
ria della Mijica, da me compofta, pan 
vemi da principio, non poterfi da me 
tn alcun modo Jiiggire la taccia di pro--

Jontucfo j, e d' ardito: e quejlo perche 
* 3 fra 
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fra me y e V Opera mia> e V alte%ga 
della Mae/la Vqflra alcuna convenevo--
le%ga di proporzione io riconofcere non 

Japeva, Un femplice Religiofo, qual io 
mi fono,. sfbrnito di talenti' x e di elo-
quenz^a, come ha egli a comparire fen** 
%a roffore x con un Libro di Miifica al
ia mano, dinan%i all* augiifto' Trono 
dr una Reina di mae/Id incomparabile _. 
alia quale qffie un intero Mondo tribu= 
ti\ ed offequj? Ma rivolgendomi io poi 
a quelle eccelfe Doti x le quali adornano 
r animo nobilifjimo di V* M. > trovai 
come poter ghiftamente deporre il mio 
timore y e prender coraggio, e profeguir 
V intraprefa. Una de lit piii rifplendenti 
prerogative del grandifjimo, e veramen--
te regio animo J uo e la clemen^a; con 
la quale ella riceve con fir ena font e, e 
con umanitd fenza pari y tutti i fippli-
cantiy che davanti al lucidifjimo Soglio 

fio umilmentef proftrano _ Che poi il 
libro tratti d' I/lor ia di Mifca ; cio 
mi rende piii animqfo a prefentarlo alia 
M*. V. y perche nob He dee dirfi / ' arte 

mufi-
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mufica, ed e fata altresl dalla AT. V. 
illuflrata, col volerne apprendere dal Cat 
valiere D. Domenico Scarlatti le cognu 
zjoni piii intime, e i piii reconditi arti 

fcj. Proflrato dun que, pi en difducia, 
davanti a V. AT., le prefento il mio fid* 
detto Libro; fipplicandola di accettarlo 
col fio umaniffimo aggradimento, e di 
onorarlo con uno fguar do, almen pajjeg* 
giero , come fera dal magnanimo fio 
cuore chi con prqfbndifjimo ojfequio f 
dichiara 

Di K R. C* AL 

• ! 

_r_i_iffimo, offequ_f.__.o_, ed obbligatiiTimo Servitor." 
F. Giambatifia- Martini- Minor Conventuals'. 
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P REP AZ 10 NE. 

L * Uomo da forte naturaie inclinazfone portato all'a-
dempimento delle innate fue brame, quanto premu-
rofo fafli vedere nel gir in traccia del vero per 
compiacer V Intelletto; altrettanto inftancabil dimo-

ftrafi nella ricerca del piacere per appagare, ficcome gli 
altri efterni fuoi fenfi , cosi ancora T udito, al cui diletto 
avendo la natura deftmato il Canto ed il Suono, ha fimil-
mente comunicate col mezzo della fperienza le coftanti lor 
leggi, fopra le quali s3 £ fondata e ftabilita finalmente la 
xagguardevol Arte fcientifica » Mufica--Armonica da noi 
chiamata. 

Che maraviglia per6, fe quefta fia ftata per ogni eta 
in gran pregio preflo tutte le Nazioni e le Genti ? Strana 
maraviglia h piu tofto, che non abbia giammai, per quan
to io fappia, potuto ottenere il vanto di vedere i gloriofi 
fuoi avvenimenti rifplendere ordinatamente in una ftoria 
compiuta • 

Diftinta nondimeno fra V altre e felice farebbe ftata la 
Mufica Greca, che fotto T Impero d'Adriano, dal piu mo-
derno Dionigi d'Alicarnaffo venne arricchita di quanto po-
tea dar pregio alle antiche di lei memorie, fe V iniquita 
de5 tempi ci avefte lafciati i ventifei di lui libri, i quali in 

A oggi 

k_J 
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2, ErefazJone. 
oggi inutilmente defideriamo (i) . Se non che fi pu6 ella 
almen confolare dei pochi si , ma ben regolati di lei mo. 
numenti con fomma diligenza in un' elegante forma dal 
Voflio (2) e dal Bontempi (3) raccolti. 

Piu fortunata per6 giuftamente chiamar deefi la Mufica 
maflimamente moderna, e non fol la francefe da Monf. Bon
net (4) si eruditamente defcritta, ma tutta altresi in gene
re la Mufica per quel luftro maggiore di gloria , che il 
Gafurio (5), il Zarlino (6), Vincenzo Galilei (7), il Doni 
(8) , e tant' altri fin' ora colle loro luminofe notizie le 
hanno si vantaggiofamente recato. Ma pure non pu6 effere 
affatto contenta, mancandole la piena luce d' un' intera 
Storia, onde il nafcimento, il progreffb, gli avanzamenti, 
lo ftabilimento, e la perfezione di lei fien portate all' alta 
dignita del pubblico afpetto. 

Non pu6 mai crederfi, che pa-Tata fotto gli occhi di 
tanti Profeffori, i quali dalla prima fua origine, fino a' di 
noftri, fi fono dati a coltivarla, e maflimamente fotto l'ac-
cortezza dei dottiffimi Greci, ella non abbia ottenute almeno 
le loro rifleffioni a vantaggio d'un'imprefa cotanto gloriofa. 
Molti fenza fallo l'avranno tentata, ma moltiffimi oftacoli 
l'avranno ancora impedita, e due principalmente fra gli altri, 
la cui grandezza m'& lungo tempo fembrata infuperabile, 

Le 

(i) Ger. Jo: Voffiut de Katur. Art. lib. *., $. i j . Imperante Adriano Ca_f_-
« , claruit Dionyfius Halicarnaflenfis, non ille antiquit. Roman, conditor , ac 
Criticus nobilis, qui fub Augufto fuit; fed eo junior, qui Sophifta, & Muficus 
vocabatur, quia imprimis fe Muficis exerceret. Nominis fui memoriam confe-
cratum ibat Rythmicor. Commentarior. lib. 14; & Hiftor. Muficor. libris 16 ; 
in quibus Tibicinum , Citharoedorum , & omnis generis Poetarum, mcminit. 
Ad hare Muficarum Diflertationum libris %t ec. 

(_) Ger. Jo; Vojfiut loc. cit. _ (£• alibi . 
(3) Gio: Andrea Angelini Bontempi. Hiftor. Mufica. 
(4) Hifloire de la Mufique & de fet effett i* puis fon origine jufqu" } pri-

fent. A Par it in ti . A Amfterdam in XX. 
(5) Francbini Gafuri Laudsnfit . Tbeor. Mufic. Neapol. 1480. Medial. 1491. ___ 

Pratt. Mufic.—. Angelic, ac Divin. Opus Mufic.—De Harmon, lnftrument. 
(6) M. Giofeffo Zarlino. Inftituz. Armon. ediz. Venez. 1558. 1561. 1573. 15 _» 

___•_ Dimoflraz. Armon. yen. 1571. 1589 — Sopplimenti Mufic. Ven. 1588. 
(7) Dialogo di Vine. Galilei , Delia Mufica Antica , e Moderna . — » Difcofm 

fo di Vincenzo Galilei intorno all'Opere del Zarlino. 
lodi • Anno* 
terit libri tttt. 

j .- . v . . . - •»_._/ . _ . • . » r- . . wrv V /. _/ -_* * _ ^ _ - 6 »*_.* _(__. .7 . I rtU • 

( . Gio: Battifta Doni. Compend. del Tratt. de' Generi - e de' Modi 
tut.fopra, il Compendia de'Generi ede'ModimmDePr&ft ant,Mufic &Veteri 

J 

J 
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PrefazJone. 3 
Le prime eta del Mondo fono cosi povere di monu-

menti a noi trafmefli, e di fatti cosi fra loro lontani di 
tempo, che, infieme accoppiati, altra forma aver non pof-
fono, fe non d'una come cafuale raccolta . II Sagro Tefto 
intefo principalmente alia Storia del Popol di Dio , tocca 
di paffaggio la Mufica, accennando piu tofto, che defcri-
vendo i Canti , i Suoni, ed alcuni Strumenti alle circoftan-
z e , ov* ella avea luogo, appartenenti. Gli Scrittori Ebraici 
poco qui giovar poflbno, per le fcarfe loro notizie, e per 
la poca fede di cui fon degni. Gli Egizj pofcia, gli Aflirj, 
i Caldei, e gli altri antichi Orientali hanno la fventura , 
che appena il nome d' alcuni loro Re fia fra noi conofciu-
t o ; del rimanente, non che la Mufica, ma quafi ogn'altro 
loro avvenimento k fparfo d' una den. flima ofcurita . La 
Grecia comincia ad effer illuftrata, e molto eftefa , anzi 
portata all' ecceffo a favor della Mufica. Se non che le mol
te favole, nelle quali preffb loro il vero fta involto, ci 
rendono tratto tratto fofpettofe ed incerte le loro narra-
zioni (9) , onde dal principio del Mondo, fino circa 1'eta, 
in cui fiori Pitagora, o convien effer contento d 'una ferie 
affai difettofa, o non ricercare una ftoria. 

Ecco la prima difficolta affatto infuperabile a chi , nel 
lungo tratto dei primi trentacinque Secoli, brami un cor
fo non interrotto di fatti ficuri, e di venture non favolo-
fe . Ma tale difficolta , febbene invincibile, non dovra at-
terrire veruno, nb rendere impofllbile la noftra Storia, 
quando non ha potuto trattenere chiunque s' h pofto a for-
mar quella dell 'altre Scienze ed Arti all 'umana focieta 
molto piu neceffarie . 

L'altra difficolta, a prima vifta di non minor rilievo , 
voglio lufingarmi, anzi fpero, d'averla fufficientemente tol-
ta di mezzo. Nel comparirmi alia mente la Mufica coll* 
immenfo corteggio dei cosi varj e tanto ftrani di lei avve-
nimenti , mi fi lono feco parate avanti le prerogative e fa-
colta, che a dar loro una forma d' Iftoria, venivano ri-
chiefte , molte di numero, ed ardue di valore, e che do. 
veano reftringerfi tutte in chiunque aflumeva il pefo di dar 
. A 2 loro 

(_ Quintil. Injlitut. lib. t, tap. 4. f Uv. Jofefb, lib. t tontre Appion. 
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loro una ftorica forma meritevole di qualche compatimento. 
Vi voleva una non lieye notizia d 'ogni vicenda accaduta 
alle fagre cofe , ed alle profane . Vi voleva molta perizia 
nelle fcienze naturali; perfetta cognizione delle proporzio
ni Geometriche. Vi voleva copia d'Autori Teorici, e Pra-
tici; tempo per leggerli; valore per intenderli, e difcerni-
mento per giudicarne. Era neceffario penetrare in ci6, che 
volgarmente dicefi gufto muficale d5 ogni e ta , d'ogni pae-
fe , d5 ogni nazione. Faceva meftieri effer perito nella Poe-
fia compagna infeparabile della Mufica (io) . Era duopo 
ancora effer inftrutto di molta Dialettica, e di non poca 
Morale. Era inoltre V ufo di tanti difficili, e differenti 
Idiomi, e nominatamente della Greca favella affatto ri-
chiefto. Le difpofizioni infine naturali congiunte ad un 
lungo efercizio, fenza cui niuna cofa pu5 produrfi perfet. 
t a , lafcio penfare a chiunque, fe ad una tant'Opera effer 
dovevano effenzialmente nello Storico tutte raccolte. 

A vifta di tante e si alte difficolta non avea nh tanto 
ardire di troppo prefumere , ne tanta debolezza di nulla 
voler tentare. Il talento men vigorofo a fuperare cofe ar-_ 
due , e meno acuto a penetrar le difficili, fenza lumi ba-
ftevoli, fenza F erudizioni nelle Scienze ed Arti all' uopo 
lichiefte, con pochi monumenti, e fcarfe notizie a pro
porzione della gran mole neceflarie, con una ieggiera tin-
tura della Teorica , ed appena col folo fuffidio d' alcuna 
Pratica, e percib fprovveduto a pormi in un Mare per tan
ti fcogli pericolofo. Altro non v' era , fe non ricorrere ad 
altri per direzione e per guida , onde ricavare i lumi do-
vuti a diffipare ogni ofcurita , a fchivare gli equivoci, in 
fomma a provvedermi di quanti ammaeftramenti io era man
cante, ad evitare gli errori , e ad ufcire ficuramente coll' 
altrui mezzo da quegli intoppi, ove la mia infufficienza 
mJ avrebbe ridotto a non poter piii paffar oltre . Cosi pen. 
fo di dare alia mia Storia quel perfetto compimento. ch' 

io 

(to) Calcidii. LuculentaTbim&iVUt. traJutt., & ejufd. argutif. explanat. 
fag. 54. terg. Mufica qmppe confanguineatn eflfe Poeticam palam cit omnibus. • 
Plutarch. Sympofiac. quafi. 14. p. 7 4 7 . ex Yerf. Gvilitl. XjUniri Bdih Fdrif* 
. -cueam Mufica. effe adjunflam. 



Prefazjone. 5 
io le defiderava, e che le mie forze non mi permettevano,' 
che fperafli. 

Che fe , non oftante tutte le diligenze, e fatiche, a 
me non foffe riufcito di guidarla all' ultima defiderata per
fezione, avr6 a buon grado, s'altri fu le mie orme giun-
ga a toccare la meta , ov' io tendeva, godendo almeno 
d' averlo ftimolato a tanto lodevole imprefa ,* prontiffimo a 
farmi gloria di confeflare fchiettamente qualunque sbaglio9 
come pure di fpiegare ad ogni richiefta , ognj mio fenti
mento , che foffe fparfo di cafual confufione . 

1 Io vivo animato da un fincero genio del giufto e del 
vero, che mi rende nulla curante di quanto poffa da effo 
allontanarmi, onde facilmente ogn'uno fimilmente inclina-
to troverammi pieno di quanta ftima e rifpetto fi debba a 
qualunque oppofitore, il quale nulla meco piu cerchi, fe 
non combattere 1' impoftura e la falfit.. 

Prima pero d' introdurre il cortefe Lettore nella vafta 
carriera , che dobbiam battere, ftimo vantaggiofo 1' indi-
cargli riftretta in un folo afpetto 1' Opera tutta . 

Avra quefta principio dalla Creazione del Mondo: in-
di feguira il poco, che fappiamo, fpettante alia Mufica de
gli Ebrei fino alia nafcita del Salvatore. Il fagro Tefto ci 
fara, b vero, fcorta ficura, ma non pero cosi chiara, che 
non faccia meftieri fovente ricorrere alle ragionevoli con-
ghietture, fe non vogliamo farla piu tofto da Scrittore , 
narrando i fatt i , che da Storico, ricavandone le connef-
fioni. 1 principj fondamentali della Mufica devono effi con-
durci al vero fenfo delle interpretazioni, che fenza il loro 
appoggio , e facile, che intoppino, e ci faccian cadere in 
falli graviffimi, ufando per6, in ci6 fare , tale moderazione, 
che nulla fi levi al merito della Mufica, cui trattar pren-
d o , e troppo non fe le dia trapaffando i limiti di quanto 
fe le conviene, 

Vedremo pofcia la Mufica de3 Caldei, e degli Egizj, 
la quale vantarebbe per la molta di lei antichita un Tom-
mo pregio, fe la dovuta chiarezza del pari 1* illuminaffe. 

Pafleremo quindi alia Mufica de' Greci, nazione Mae_ 
ftra di tutte i 'Ar. i e Scienze a noi derivate, i cui infe-

gna- t 
I 
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5 Prefazjone • 
gnamenti furono come Oracoli fempre mai rifpettati. Fof
fe per6 ftata meno amante della Poefia, come i fuoi infe-
gnamenti Muficali ci farebbero pervenuti piu finceri, fenza 
1' incomoda mefcolanza delle tante favole , onde la Grecia 
ha dovuto foffrire il famofo titolo di mendace ( n ) . E perci6 
fara forza, a chi voglia cola feguirmi, il foffrire del pari 
la Mufica, ancor favolofa o metaforica, e quindi ch'ei la 
rifcontri divifa in Morale, ed in Teorica, e Pratica. Col-
pa di tanto incomodo ne hanno in gran parte i Poeti, 
che ad imprimere con maggior facilita le idee nella men-
te degli Uomini, e maflime de' Giovani, ftimarono me-
glio fervirfi delle Favole, non folo ad efaltare i fatti degli 
Dii e degli Eroi, ma ancora ad inftruire nelle Scienze e 
nell' Arti (12), Non mi lufingo di giugnere a liberare 
d' ogni inviluppo il certo ed il vero • ma fpero e promet-
to ogni diligenza ed induftria poffibile per poterlo otte-
nere, 

Dopo i Greci verranno i Tirreni, in oggi Tofcani; 
quelli dell'antico Lazio, ed indi gli antichi Romani, Ja 
Mufica delle quali Nazioni, poco diflimile da quella de* 
Greci, ficcome rufcello dalla fonte, cosi deriva e ricono. 
fee gli ftefli principj e documenti, 

L' ultimo luogo nell'ordine, ma il primo nella digni-
tk e diftinzione 1'ottiene la Mufica de' Latini, che dall' 
Epoca del Redentore fino ai noftri tempi 1'efercitarono. 
Avra quefta 1' eftenfione, che bramare fi poffa, e noi tutto 
il campo, onde i principj fpiegarne, defcriverne i progref-
fi, e vederne gli avanzamenti, fino al giorno d'oggi. Non 
che non y' ab.bia alcun fecolo fcarfo di fatti ftorici, e pri
vo quafi in tutto di notizie ; le perfecuzioni de' Criftiani 
ne' primi tre fecoli; la divifione e decadenza dell' Impero 
Romano; 1'invafione de'Barbari, non meno alle altre Arti 
e Scienze, che alia Mufica, le hanno tolte . Ma dache ful 

prin. 
•_ ' • ' ' I . , 1 „ 

(11) . . . . . Et quidquid Gra?cia mendax 
Audet in hiftoria Juvenal. Satira X. v. 174.175. _—_ Porte.. 

tofa Grarcia. mendacia. Plin. I. 5. cap. 1. 
(i_) Poefis e philofophia dodrinam defumens, eamque fabulis permifcens, 

facilem ejus & gratam adolefcentibus perceptionera praebet. Plutarch, de au-
ditndit Poetit. 



TrefazJone. 7 
principio del nono fecolo Carlo Magno le fe* rinafcere_» 
parte la diligenza de' Monaci, i quali con 1' efercizio, e 
cogli fcritti tra i tumulti delle guerre le confervarono in-
ta t te , e particolarmente la noftra Mufica; parte Guido 
Monaco A m i n o nel Secolo X I , nel ridurre la Mufica tut
ta , e fpezialmente il Canto a maggior chiarezza e facili-
ta , cosi unitamente fecero, che non v' ha fecolo fino al 
prefente, il quale non vada ricco di molta materia , e non 
venga la Mufica adornata, ed accrefciuta di nobiliffimi 
pregi . ___, 

L'ordine della ferie propoftami m'obbliga certamente 
a tener dietro al corfo degli anni, ma lontano pero dallo 
fcrupolofo rigore di quell'incerta Cronologia, che potreb-
be invilupparlo tra quiftioni lontaniffime dal noftro infti-
tu to . Tanto piu che i fatti Stonci appartenenti alia Mufi
ca non fono n. si frequenti, n£ si tra loro conneffi, onde 
io poffa puntuaimente ieguirio. 

La fucceffione dunque dei tempi, in cui effi fono ac." 
caduti, e non la ferie degli ann i , fara a mio parere piu 
comoda ed acconcia all' uopo noftro. 

Quefta feguendo, fe rra i varj fatti ne incontreremo 
alcuni merite.oli per maggior chiarezza di fingolare di-
chiarazione , ftimo meglio fat to , affinche efli men conve-
nevolmente non ci trattengano, toccarli di paffaggio bre. 
vemente accennandoli ,• rimettendoli in appreffo a varie 
Differtazioni, da cui ncevano quanto luftro effi bifognino, 
onde non abbia a mancare , ne ad efli la perfezione ne-
ceiraria, ne alia materia, ch' efli contengono, la dovuta 
eftenfione, da cui ne derivi ad amendue una perfetuflima 
intelligenza. 

, 

STO-



STORIA DELLA MUSIC A'_ 
*Della Mufica, in Generate. 

C A P . I. 

EGli e non fol coftume, ma precifa neceflita di chi __ 
pone a teflere una Storia, il darle principio dalla 
dichiarazione dell' oggetto, fu cui deve ella rivol-
gerfi, dichiarando la natura di lui, e le fue divifio-

n i , affinche chi deve in appreffo fucceflivamente vedere le 
vicende , che in ogni tempo e luogo gli lono accadute, 
lion incontri veruna ofcurita. II che tanto piii m' b duopo 
efeguire, quanto che la Mufica, oggetto di quefta mia 
Storia, k una parte fola di ci6, che propriamente con 
quefta voce, maflime preflo gli Antichi, veniva fignifica
to . Intendevano quefti per nome di Mufica, non gia 
1' Armonia , che diletta 1' orecchio , come comunemente 
noi intendiamo, ma 1' Armonia, che nafce dalla pro. 
porzione delle cofe tutte create, come lo attefta Pfel. 

lo 



Cap. 7. 9 
lo ( i ) , e lo conferma Panacma al riferire d'Ariftide 
Qumtiliano (2). \ 

Di qui venne, che gli Antichi medefimi, avendo in 
vifta la detta univerfale Armonia , divifero acconciamente 
la Mufica in Mondana. XJmana, e Strumentah (->). La pri
ma la ravvifavano nel movimento de' Cieli, nell' unione 
degli Elementi, e nella varieta de 'Tempi. L'altra nel con-
fenfo perfetto delle potenze dell'Anima, dei Senfi, e delle 
parti del Corpo, nell' ordine di tutte le Scienze ed Ar t i , 
e nella convenienza delle Leggi d 'ogni Repubblica, e Re
gno . La terza la riconobbero nella grata combinazione 
delle Voci, e nel concerto degli Strumenti. 

Queft'ultima forta di Mufica, i cui avvenimenti pren-
do a dcfcrivere fecondo la ferie dei tempi, effendo ftata 
inftituita dalla natura , come la cotidiana fperienza c' in-
fegna , non folo al piacere del fenfo, ma al movimento 
dell' intelletto, quindi e , che parmi convenevole feguire 
la divifione del celebre Spagnuolo Francefco Salina , par-
tendo la Mufica in tre fpezie, cioe in Mufica, che move 
ed alletta col mezzo de' noftri fenfi ; in Mufica, che al-
letta e move 1'intelletto; ed in Mufica, che 1'uno e I'al
tro move ed alletta (4) . 

La prima fatta di Mufica movente folo il fenfo, ter
mina nel puro organo dell 'udito , n_ paffa al l ' intel let to, 
infufficiente a darne perfetto giudizio. Tale fopra tutti b 
il Canto degli Uccelli, gl ' Intervalli delle cui voci, ficco
me non foggetti ad alcuna regola armonica , cosi neppu-
re lo fono al difcernimento del l ' animo, onde poffa dare 
fufficiente ragione del loro Canto, cui perci6 mi fo leci-
to chiamare irrazionale , 

B Per 

[t] Mich. Pfelli Mufica cap. i . ex verfione Eli* Vineii . Mufica univerfitaff . 
continen v.t.r.s dixerum . Rerun, cnim naturalium nulla eft, quae vac ft fymme-
tna , & proportiofie . . . .Mufica autem eft ipfa per fe fymmetna & proportio, 
ipfaque adeo univerfitas, utpote qua; univerfitati§ harmonia eft ,ac convenieritia. 

(t) Arijf. Quit-til. ex Edit. Meibomii T. t. pag, 3. Mufires , eft non Mntunj 
vocis partes inter fe compotitre , fed qu.cumque natura fuo anibitu mdudi t , 
cogere & concinnare . 

(?) Beet ius de Mufica lih, t.tap- 1. 
(4; Francifci Saling de Mufica lib, 1. t. 1. 
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1 0 Storia della Mufica. 
Per lo contrario giudice della feconda fatta di Mufi

ca b il folo intelletto; 1' armonia della quale , non col 
piacere dell'orecchio , ma colla rifleflione dell 'animo li 
puo fentire, poich& ella non gia nella combinazione de* 
fuoni, ma nelle proporzioni dei numeri confiftendo, vie
ne dall' animo unicamente comprefa. 

Refta adunque 1'ultima fatta, che dicefi ftrumenta-
le, la quale giunge a movere 1'animo infieme ed i fenfi , 
ciofc 1' orecchio colla foavita naturaie delle voci e dei 
fuoni , e 1' animo colla giufta armonica proporzione degl' 
intervalli, che paffano tra le voci, e i fuoni . Ecco final-
mente la Mufica oggetto, a mio credere, degniflimo di 
quefte noftre confiderazioni e memorie . 

Ex per6 vero, che talvolta fara meftiere alquanto de-
viare dalla noftra alia Mujica Mondana ed Umana, colle 
quali ella non lafcia d'avere commerzio. Ma quefto de-
viamento fara tale , che ogn' uno conofca non m' effer 
fcordato di quanta brevita conviene ad uno ftorico for-
zato dalla ftoria medefima ad ufcire dell' intraprefa car-
r iera , onde non manchi alia perfetta di lei eftenfione 
ogni poffibil chiarezza. 

Riftretto dunque fra i limiti della Mufica ftrumenttt-
le, tentero darle la piu compiuta divifione, che per me 
il poffa , affinch. gli ftudiofi formino a un tratto di quan
to ella contiene chiara , e diftinta 1'idea . E* facile a chiun
que , a norma dell 'altre Arti fcientifiche, partirla in Teo
rica ed in Pratica. Ma non & poi cosi facile affegnare ad 
amendue le rifpettive lor par t i ; tanta b la varieta degli 
Autori , a feguire i quali, ficcome farebbe troppo lunga 
intraprefa, cosi penfo piu acconcio ad una economica 
brevitk, tralafciati i loro pareri , fcegliere la divifione 
d' .riitide Quintiliano, la piu eftefa e vero, ma per6 la 
piu comunemente abbracciata, i cui greci vocaboli fe fof-
fero palTati a noi con meno incerro fignificato, nulla qua
fi vi farebbe, che opporre. Eccola nel profpetto della fe
guente Tavola, ove la riduce il Meibomio (5) . 

Mu. 
(ii Hots, in Arijlidem Q^tntilianum pag.to*j. 
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Mufica . 

Una e la Parte 
Teorica , che 
in due Parti 
fi divide 

j In Fijtca, che 
fi divide, in 

( _ , 

. 

ed in Artificiale, 
che fi divide in 

V altra b la 
Pratica , di 

cui parimen-
te ve ne fono 

J. due par t i . 

L 
fUfuale* che 

divide in 

1 e Narratt-va, 
t,che fi divide in 

Iritmetica, 

S e rigorofa 

CArmonica. 
•s Ritmica. 

••Metrica. 

t*Melopeja. 
< Ritmopeja • 
i-Poetica. 

cOrganica. 

\J.j£&criticu. 

Sembrera forfe a taluno quefta divifion della Mufica 
troppo fottile, e minuta; perche in oggi quelle par t i , le 
quali erano dagli Antichi confiderate, non fono, fecondo 
il moderno coftume, alia cognizion della Mufica punto 
neceffane , o di alcuna utilita . Prima per6 di finiftramen-
te giudicarne, vien pregato a rivolgerfi addietro, offervan-
do Ja molta diligenza de'Greci antichi, e la fomma loro 
perizia in ogni facoltk; pofcia a volgere un'occhiata ai 
tempi correnti , i quali hanno dovuto foffrir la fventura 
in moltiflime facolta di perdere, colle antiche notizie, 
l'ampiezza nell' ufo delle medefime. La fpiegazione, che 
fegue dei termini componenti la propofta Tavola, dark 
piano campo a chichefia di ben difcernere le parti della 
Mufica Greca, che appreffb noi anch' oggi ritengono il 
primiero valore. 

La Mufica dunque Teorica , o fia Speculati-va con-
templa i principj, le cagioni , le p ropr ie ta , ' e gli ef-
fetti di qualunque armonia dilettevole (6), La Mufica 
Tratica, che Atti<va ancor chiamafi , b quella, la quale 

B 2 efe. 
a l t _ — _ — — 1 _ _ _ _ _ _ _ — _ — i ..__. iM , j | m — — i . • • • • •• —_—__• •— •_• - • • _ • — _ _ _ — — — • ^ • _ _ _ • _ _ _ _ • _ ) 

{6) Contemplativum eft , quod & art'ficiales illtus rationes ac capita , ho-
fumque partes difcernit: praeterea remotiora principia , & naturalts tiaufas. ii 
ad rerum eunfta conccntus inquirit. Arifiii.Quintil. it Mufi. lib, i, pag. •*. 8. 

I 

1 

6 
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I I Stor id *_?/--- Mufwa. 
efegu.ndo con artifizio i precetti della Teorica giunge a 
dikttare (7) . 

La Teorica altra b Fijtca ^ altra b Artifiziale. 
La Fijtca tratta le cagioni naturali del Suono e del 

Canto , ufando ora i numeri a vantaggio delle lor 
proporzioni, e quindi nafce 1' Aritmetica ; ora ler-
vendofi delle leggi della natura a fpiegarne i loro 
effetti, e quindi nafce la Fijtca rigorofa, o fia YActt-
flica , cio _. appartenente all' udito . 

L ' Artifaiale Ci diftingue in Armonica, ch' efamina le 
diff.renze de'Suoni e Canti rifpetto, non meno all* 
acuto e grave, che alle Confonanze, e Diffonanze; 

In Ritmica, che mifura le diverfe pofature nel voca-
lizzare, confervando il buon ordine rifpetto alia 
preltezza ed alia lentezza ; 

- Finalmente in Metrica, che ragionevolmente ftabilifce 
la mifura dei diverfi metri , cio_; di varie difpofizior 
ni di fillabe diffimili d'una lunghezza difcreta. 

La Mufica Pratica altra b Ufttale, altra Narrati-va* 
L' Ufuale vien partita in 
Melofeja facolia di comporre il Canto; in 
Ritmopeja facoha di formare il Ritmo, vale a dire un 

compofto di tempi ordinatamente conneffi; e final-
mente in 

Toetictt, facoha di far Poefie. 
La Narrati-va altra e 
Organica , che fi efeguifce dagli organi naturali,. o 

dagli ftrumenti artifiziali; altra 
Odica, miniftra del Ballo, e dei varj movimenti nei 

Canto e nel Suono; altra in fine 
Ipcrltica , giudice d 'ogni pratica muficale. 
A vifta di si proliffa partizione lafcierfc a chi abbia 

maggior ozio ed erudizione di me , il grave uficio di cri-
t ico , che muove fottili queftioni, atte anzi a tormentar 
V intelletto, ehe ad inftruirlo; contento appieno d*avere 

die. 

(7) Aftivum vero, quod fecundum artificiales operatur rationes , ac fco-
pum perfequnm . Quod quidem & Eruditivum vocatur. _.r/_. . Quint.let.tit. 
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dietro la fcorta de' Greci pofta in buono afpetto la Mufi
ca , onde nulla mancar le poffa di perfezione, e d' orna-
mento; fperando, che a chiunque vorra feguirmi nel 
corfo di quefta Storia, non abbia a mancare il bel piace
re di veder fovente illuftrata la Mufica dal rifleffo lumi-
nofo ancora d' alcune delle parti di lei , qui fopra ac
cennate, le quali a prima giunta gli faranno fernbrate 
foife vane ed ofcure. 

Helh 
I 



. J_B___________ v - , 

_D*//<* Mufica dalla Creat,ione d* Adamo 
fino al 'Dilwv'to. 

C A P . I I . 

POich£, al dire di S. Tommafo, il primo Uowo elhe la 
Scienza di tutte le cofe per mezzo delle fpezie in fu ft gli 
da Dio, . . . . e non acquiftate ( i ) , cosi per necellaria 

diduzione ne fegue, come nota il P. Merfennio (2) , ch* 
egli pure fia ftato fornito d'una pieniffima cognizione del
la Mufica, e di quanto ad effa s' appartiene . S. Cirillo 
Aleffandrino, ed il Parafrafie Caldeo, a detta del Cardi
nal Bona, fono ftati di coftante parere , ch' egli ufaile il 
Canto nelle dimoftrazioni di venerazione ed offequio, ch* 
effo dava alia fovrana Maefla di Dio , che di si bel capi-
tale di fcienza 1'aveva liberalmente dotato (3 ) . Dovrei 

qui 
• 

(1) S. Thorn. Sum. Theol. i . Par. qu*ft. 04. art. 3. 
(1) Comment, in Genefim cap. 1. v. xo. qutft. 19. pag. 1104. 
(x) Card, Bona Pfal. Ecclef. Harmon, cap. f. 5. 3. pag. mihi 17. V,.r°3S 

Laudes & Hymnos, prout nafcentis fa_uli fimplicitas exigthat, Divina? Mn_e« 
ftati tamquam debitar fervitutis tnbutum primos homines ceciniiT. docer Cyril-
Ius Alexaodrinus , qui cultum Dei ab Adamo t. pule fcribit _ idque etiam I _• 

« 
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qui fpiegare di qual carattere foffe il canto da Adamo 
praticato : ma per non in ter rompere 1' ordine della Sto
r i a , mi rifervo a t ra t tarne piu opportunamente in a l t ro 
luogo ; e in tanto procurer6 di fcoprire F origine della 
Mufica , per cui neceffario fommamente reputo il conful-
tarne p r ima , e fovra d ' o g n ' a l t r o il fagro Tef to . 

In effo leggefi, che fu'oal fu il Padre di quei, che can. 
ta-vano colla Cetra e coll' Organo (4) , e fecondo la Para-
frafi Caldaica fa il Maeftro di tutti quelli, che cantavano 
nel Hablo , -verfati nel Canto della Cetra e dell7 Organo. 
Dalle quali parole fi deduce , che Jubal fu non folarnente 
Padre e Maeftro della Mufica vocale, o na tura ie , che con
fute nel Canto degli Uomin i , ma fpezialmente della Mufi
ca inftrumentale, o artifiziale , che confifte nel fuono de
gli Strumenti dall ' arte fabbricati . Se pofcia noi prendia-
mo le parole dell ' altre Verfioni del fagro Tef to : fu Padre 
di chiunque apprende, (5) comprende (_») » tiene ( 7 ) , tratta 
( 8 ) , tocca ( 9 . , f rende la Cetra e I' Organo [10J ; fu il Pa. 
dre di chiunque moftro [ 1 1 ] , ed indicb il S alter io e la Cetra 
[ i_ ] ; fu il Padre di chi tratta la Cetra e le Corde [ 1 3 ] : / « 
/"/ Padre di chiunque porto il Timpano ( 1 4 ) : fe ne ricava , 
che Jubal foffe unicamente Padre e Maeftro della Mufica 
Inftrumentale. Tuttavia unendo un fenfo con I ' a l t r o , pof-
fiamo verifimilmente dedurne , che unifle la cognizione na
turaie anteriore del Canto al fuono artifiziale pofteriore 
degli fttumenti . 1 5 ) , e percio meritaffe d'effer dal fagro 
Iftorico chiamato col nome di P a d r e , Maef t ro , e pr imo 
Inventore della Mufica . 

Ma prima di ri levare, quali foffero gli Strumenti ar-
tificiali indicati dal fagro Tef to , riflettere dobbiamo con 

varj 

raphraftes Ch.ldaru. indicat , qui Pfalmo nonagefimo primo hunc titulum praefi-
xi t ; Luis , & Canticum , quod dixit homo primus in die Sabbati. 

(4) Genef. cap. 4. . x 1. Vulg. 
U) Text. Hebr. & Arias Montan. (6) Oleaft. (7) Pagnini . (8) Cajetan. 
(9. Text. Hebr. Samarit. (to) Malvend.i . (_i) Sep'uag. Interp. (ii) Cod. 

R*g. ap. De la Haye . fi$) Syriaca . (14) Arabic a. 
(15) Vofiut de Artit Poet, natur. ac Confiitut. cap. 3. At cui vtrifimi le 

fiat , cum jam turn Mufica fa r i t , quae imnuim. indiget minifterio _ . non antca 
-a obtinuill., qtiac ore exercetur? Eit em_ h*c llniplicior, ac prior natura; 
ut tempore etiam priorem c_fe credibile fit • 

• l 

\ 
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\6 Stor id delld Muficd. 
varj Autori ( i 5 ) , tre effer li generi degli Strumenti, il 
primo da Fiato, come per noftro modo d'intendere Trom. 
be, Flauti, ed Organi, &c.; I 'altro da Corde, come Violi-
ni, Violoni, Liuti, &c. ; il terzo da Battere, come Sijlri, 
Timpani, Campane, &c. , i quali tre generi d' Inftrumenti 
ci vengono ancora efpreffi piu chiaramente dal real Profe-
ta nel Salmo 150 : Lodateh nel fuono della Tromba • . 
nel Salterio, e nella Cetra.... nel Timpano e Coro . . . . . nelle 
Corde e nell' Organo . . . . nei Cembali, che bene rifuonino. 

Perchfc non v'b cofa, inventata dall'umana induftria,' 
e cognizione, alia quale colui, che inventolla, comuni-
cafle nel punto medefimo tutta quella perfezione , di cui 
era capace [17] ; perci6 dobbiamo fupporre, che gl'Inftru
menti di quei tempi non foffero nb in qualita nb in quan-
tita fimili a quelli dei giorni noftri, ma piu tofto pochi 
di numero, e quefti femplici, e in qualche modo fimili 
agli ftrumenti dei Paftori piii felvaggi de' noftri tempi 
[18J . Sicche, quando nel fagro Tefto fi fa menzione del
la Cetra, Nablo, Salterio, e Timpano, non dobbiamo 
fupporre, che quefti ftrumenti foffero realmente inventati 
da Jubal, o fe pure qualcheduno de' piu femplici furono 
da effo inventati, foffero ridotti a quella perfezione e for
ma , che col progreflb del tempo fi riduffero , come efpo-
ne Alfonfo Toftato, il quale parlando di Jubal, e di fen
timento : non che tro-vajfe eflo quefti Strumenti, i quali mol
to dopo furono fabbricati, ma perche tro-vo I'Arte mujicale , e 
fjtlfatile, che -viene efercitata dai Citarifti ed Organifti (19) ; 
ma piuttofto dobbiamo credere, che il fagro Iftorico Mo. 
sfc, effendo per fentimento di S. Clemente Aleffandrino 
ftato inftruito dagli Egizj, non folamente nell'Aritmetica , 
Geometria, Ritmica, e Medicina, ma anche nella Mufi. 

ca 

(16) Malvenda in Pfal. 150. Bojfuet Differt. de Pfalm. cap. 6. n. 54. Kir. 
tberus Mufurg. lib. 6. in Prsfat. Sed Bellarmin. in expofit. Pfalmi i j o . v. 
3. after it , tria Maficorum In/lrument. genera fuife Vocem , Flatum , & Pul. 
fum . Quod fane intelligi nequit __, cum vox ad Muficalit inftrumenti genus ne. 
quaquam poffit reduci . 

(17) Cicer. de Ciar. Orator. 
ft8) Cicer. de finib. bo». & mai. Omnium rerum principia parva funt . 

fed fuis progreflionibus ufu augentur. 
(19) Cap. 4. Genef. quxft. Xlll. 

• 
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ca (ro), abbia voluto indicare i tre generi d'Inftrumenti 
muficali fopra dimoftrati; fotto il nome d' Organo gli ftru. 
menti da Fiato; fotto i nomi di Cetra, Nablo, Salterio gli 
ftrumenti da Corde ; fotto i nomi di Timpano gli ftrumenti 
da battere . 

Per ora daremo una fuperficiale idea dei mentovati 
Strumenti, rifervandoci piu di propofito ad efaminare la 
loro natura e qualita in altro luogo. Quanto perb fiamo 
per dire fpettante alia loro invenzione, non vogliamo che 
fia fe nonche una femplice conghiettura fondata fu T ve-

' rifimile. 
L' Organo, Fra tutti i noftri Strumenti da fiato fenza 

dubbio il pnncipale, non pu6 avere avuto piu ragionevole 
principio, che dall* antica paftorale Siringa. Confifte que
fta in una femplice unione. di piccole cannuccie d'avena , 
o d ' a h r o , fimili in groffezza , diflimili in lunghezza, uni
te aflieme con cera, o cola , di maniera che vengano da una 
parte ridotte ad un piano, acciocche fcorrendovifi fopra 
coi labbri della bocca, e col fiato, producano il fuono 
dall' altra par te , da cui rifultano le varie lunghezze. Gio-
va qui udire 1' eruditiflimo Monfignor Bianchini, il quale 
parlando dell 'Organo dice: colla qual -voce non s' ha da 
intendere il perfetto Organo Idraulico , 0 Pneumatico, di 
cui noi ujiamo, ma piu cannuccie di differente lunghezza con 
cera, 0 cola injieme congiunte, non altrimenti che la Fiftola, 
la quale gli antichi Gentili attribuirono a Pane, a Fauno, ai 
Satiri (ffc, __.' origine dell' Organo s' ha a prendere da Fiftole 
part'icolari , che i Mitohgici afiegnano a que' loro Dei, i quali 
efercitarono la -vita paftorale, ad Appolline, ed a Mercurio 
jaftori di greggia Quefte cofe per mezzo delle fa-vole 
dei Greci e Latini attribuite ai Paftori piu mode mi, fono trat-
te dalla -vera Storia di Mose, non bene dai Gentili ir.tefa, e 
trasfo'mata ; dalla quale Ji -vede do-verji attribuire alle prime 
in-venzioni dell' arte paftorale, la Canna, la Fiftola , ed i 

C prin. 

(xo) S. Clem. Alexandr. lib. i.ftrom. Cum autem (M<yfes) setate elTet gran-
-ior, Arithmetical., & Geometriam , Rylhmiram , & Harmonicam , & prarte. 
-ea Medicinam fimul & Muficam dotfus eft ab i i s , qui erant infignts inter 
•Sgyptios. , 

\> 
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principj dell'Organo, o-v-vero dell*Ebreo Huggab (21). Ecco 
la piu verifimiie, e la piu femplice origine, che nell'ofcu-
rita de' primi tempi poffa darfi all'Organo nafcente, del 
quale occorrera piu diffufamente in altro luogo favellare. 

Ora paflando agli ftrumenti da Corda noti agli Ebrei , 
che furono la Cetra , il Nablo, il Salterio &c . , non potr _. 
meglio a mio credere ritrovarfi il loro probabile princi
p io , che nel feguente difcorfo. Cibavanfi i primi Uomi
ni , oltre i frutti della terra , anche degli animali, e fra 
quefti dei Capretti, ed Agnelli, gl'inteltini de 'qua l i , col 
decorfo del tempo feccati, e ftirati, percotendofi produ. 
cono un certo fuono; il che offervato da effi, egli b natu
raie ne venifle 1' invenzione della Cetra, o della Lira, 
attribuite dai Gentili ad Anfione, ad Orfeo, ad Apollo, 
a Lino, a Mercurio, la cui origine ci viene defcritta pre-
cifamente dal P. Calmet (22) : La Lira antica, ritro-vata 
da Mercurio, era formata d' un gufcio di teftuggine, ch' egli 
a cafo incontrb, e fopra il di cui -vano ftefe una fottilifjima 
pelle , appreffo -vi fece un manico, ele-vando due piccole braccia 
dai due lati, che uni*vanji nell' alto me di ante una piccola tra-
•verfa. Sopra la pelle, che copri-va la teftuggine, era-vi una 
canna in due parti di-vifa, a cui fta-vano at t ace ate fette corde 
tefe dall' alto al baffo . Ma ficcome diverfamente viene riferito 
quefto fatto da varj Autori , fempre perb accompagnato da 
certe circoftanze, che lo rendono o diffimile, o di piii fem
plice ftruttura, cosi lo defcriveremo ancora fecondo le varie 
opinion! raccolte da Vincenzo Galilei (23). Altri circa Vin. 
•venzione della Lira -vogliono come Benedetto Egio fopra Apol. 
lodoro, che effendo una -volta ufcito del fuo letto il Nilo, 
aveffe inondato tutto V Egitto; ed effendo poi tomato dentro 
i fuoi termini, lafciaffe morti ne' campi -varie forti d' anima
li , fra i quali -vi era una Teftuggine; la quale a-vendo tro-
•vata Mercurio , che gia era confumata la came ,. e <vi erano 
rimafti alcuni ner-vi tirati > e rifecchi dal Sole; a cafo con 

un 

( t i ) De trihitt gener. tnftrum. Mufic. Veter. Organ, differtat. pag. mihi 3 . 
( x i ) Di/fertaz. fopra gli Strumenti di Mufica degli Ebrei trad, in Tofeant 

liiz. di Lucca Tom. 1. pag, %*)%. 
(13) Dial, della Muf. anti. e moier. fag. 116. 1*7. 

• 



Cap. 11 IP 
an piede percofta, mandd fuore il fuono: a Jtmilitttdine di che 
compofe Mercurio la Lira . V ifteffo Autore foggiunge (24) .* 
Circa poi alia grandezza dello ft rumen to , no n ere di ate che 
tutte fuffero cosi piccole ; perche dell' iftefio Mercurio Jt leg
ge , a-ver tratta la prima dall' offatura delle coftole d' uno 
de' buoi, che egli furo ad Apollo . . . . pag. 27. Micomaco Ge-
rafeno autore Greco racconta quefta cofa d' altra maniera: 
imperocche egli -vuole che / ' ifteffo Mercurio fabbricaffe una 
Lira di legno , nella quale tendeffe quattro corde, ed al
tri hanno detto tre, fatte pure d' inteflini di pecora (25), 
Cheche fiafi , pofto che le fuddette invenzioni ugualmen-
te fieno femplici e naturali, non v' _• alcuna ripugnanza 
di afferire, che V inverzione della Cetra, Nablo, Sal
terio &c. , poffano da effe dedurfi, giacch& dal fagro 
Tefto non abbiamo notizie piu. precife e determinate del
la qualita degli ftrumenti, de' quali vien dichiarato Pa
dre Jubal. 

Reftanci per ultimo gli ftrumenti da battere, cioh Timpani, 
Tamburi, Siftri, e antichi Cembali &c. i quali erano compofti 
alcuni di folo metallo, altri coperti di pelle d ' an ima l i , 
ed altri di legno fimilmente coperti , accompagnati da al
cun pezzo di metallo. La loro origine, percio che riguar
da il metallo, facilmente fi pub dedurre dall 'arte profef-
fata da Tubalcain , che fu profeffor da martello, e fabbro in 
ogni artificio di rame e ferro ( 2 6 ) : Di qui fu, che Jubal 
dal fentire ed offervare il fuono prodotto dai metalli la-
vorati dal fratello Tubalcain poteffe ricavare varj ftrumen
ti da battere; quelli di folo metallo, fimili in qualche mo. 

C 2 do 
—i . . - — 1 _ 

(14) Dial. eit. pag. 116. 
(15. Kicom. Manual. Harmon, lib. t. p. i o . ex edit. Meibcm. tyram ex fe-

fludine fabrefi dam Mercur'um invenifle , ejufque dodlrinam , cum prius feptem 
ab ipfo chordis inftrufta effet, Orpheo tradidiiTe ferunt &c. Quefle autorita fe 
bene fra fe alquanto different!, pure alio fcopo noftro parimente fervendo , pren-
dere fi poftono come conform!. Soggiugne perb il Meibcmio nelle fue Notse in 
Nicomacum pag. _ j . .6. Sic quoque Hyginus poet. _. ftronomico: Lyra inter 
aflra eonftituta eft, hac, ut bratoflhenes ait , de caufa; quod initio a Mercu
rio fsfla de teftudme Orpheo eft tradita. Deinde aliam ftntentiam profert, 
quod Apollo documt Orpheum. De hac autem inventionis , & tnllitutionis do-
flrina confulendi funt Svidas in 0>?>4_ , A7.oe. Prarterea Apollodorus > Paufa-
n»as , a h i . ( t6 ) Gtnef. tap. 4. _ i . 6 
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do al Cembalo antico, che era un Inftrumento di rdme di-
tifo in due parti _.' un fuono afiai gagliardo fatto in forma de 
berettino, e prendemafene una parte per ogni mano e percuote-
•vanfi V una contro I'altra ( 27 ) ; quelli di metallo e peli 
d'animali, fimili in qualche modo a certi Timpani anti
chi , o Timballi moderni, che erano certi grojfi concavi 
catini, coperti d' un cuojo, attaccato , e tefo con chiodi di ra-
me ( 28 ) ; Quelli di legno coperti con peli d'animali ac-
compagnati da qualche pezzo di metallo, poco diverfi dall' 
accennato Timpano antico, e dai noftri Cembali, che fono 
compofti d' un cerchio d' ajfe fottile, ed una pelle ftefa fola-
mente da una parte alia foggia d' un -vaglio ( 2 9 ) , unitovi 
certi pezzi di metallo. 

Veduta 1' origine piu verifimile delli tre fopradefcritti 
generi d' Inftrumenti, farebbe ora di fcoprire col mezzo 
di tnolti Autori, giacch. il fagro Tefto non ce ne da al
cuna diftinta notizia, qual foffe il modo, con cui Jubal 
ritrovaffe la Mufica, il che farebbe facilmente fcoperto, 
ogniqualvolta fenz'altra ricerca noi approvaflimo cib, che 
ci lafciarono fcritto varj Autori. II Sanfovino (30) Gio-
feffo Zarlino ( 3 1 ) , Franchino Gaffurio ( 3 2 ) , Andrea An. 
gelini Bontempi ( 3 3 ) , ed altri affermano, che Jubal dal 
fuono de' martelli di Tubalcaino fabbro trovaffe la Mufi
ca , e ie proporzioni degl' intervalli muficali, portandone 
per teftimomo Giofeffo Ebreo . Ma, come offerva il P. Scor-
pioni ( 3 4 ) , non trovandofi in Giofeffo Ebreo una fola pa-
rola di tal fatto, refta diftrutta ogni loro afferzione. Guil-
lermo de Podio (35) pretende , che ficcome il fagro Ilto-
r ico, dopo aver fatta menzione di Jubal inventore della 
Mufica, immediatamente foggiugne , che Tubalcain fu in
ventore dell' arte fabbrile, da cio debba dedurfi , che Ju

bal 
* ' 1 — . — — _ — — — ^ — — — _ . 

(17) P. Calmet Dtftert. fopra gli fir um. di Mufi. degli Ebrei. 
( t8) P. Calmet loc. cit. 
(19) P. Calmet loc. cit. S. Ifidor. orig. I. 1. c. ii. Tympanum eft pellis, 

vel corium ligno ex una parte extenfu _; eft enim p m media in fimilitudinera 
Cribri . (30) Utile Annotaz, fopra le Antichiti di Berofo pag. mihi l . 

(31) Inflnut. Armon. cap. i. (-i) Thtor. Muf. cap. .1 
(i*) iflor. Maft. pag. 46. (34) Riftejf, Jrmon.lib.i. rifi.%. pag. 6, 
(35) Commantar. Mufit. lib. u ta]>. 1. 

! 
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Cap. 11. zi 
bal abbia ritrovata la Mufica dal fuono de' martelli, la 
qual prova, come ognun ben vede , e troppo debole, fic-
che non merita molta confiderazione . Pietro Comeftore 
pretende, che 1' invenzione delle proporzioni degl'Inter
valli muficali, attribuita dai Greci a Pitagora, debba afcri-
verfi a Jubal, parlando di Tubalcain, il quale tro-vb il pri
mo I' arte ferraria . . . . . . nel mezzo del cui la-voro fubal, di 
cui abbiam parlato, nel dilettarfi del fuono de' metall?, in-ventd 
dai loro peji le proporzioni _ e le confonanze dei medefimi, che 
da effi nafce-vano, la quale in-venzione i Greci fa-volofamente 
aftegnano a Pitagora ($6)^, 

Quefto fatto da Pietro Comeftore riferito, febbene con 
qualche fondamento poffa dubitarfi effere una di quelle 
cofe giudicate apocrife da Sifto Sanefe [ 3 7 ] , e da a l t r i ; 
attefe pero ie circoftanze, che vagliono, almeno in parte, 
a renderio verifimile, merita qualche confiderazione. E 
benche gli Storici Greci fieno perfuafi e foftengano, che 
Pitagora dal battere dei martelli di un fabbro, e dal fuo
n o , che da ognuno dei martelli egli fentiva , ufate le do-
vute dihgenze , rilevaffe la proporzione dei principali In
tervalli confonanti della Mufica ( 3 8 ) ; contuttocib fembra 
dover iuffiftere la prima opinione favorevole a Jubal in 
quefta invenzione. Imperocche e fentimento comune , che 
tucte le nazioni antiche, particolarmente la Greca, hanno 
ricavate dai libri di Mose le loro Leggi, Ri t i , ed lftorie 
( 3 9 ) . Sappiamo altresi, che Pitagora dai libri Ebrei tras-
feri molte leggi nella _*a Filo.ofia ( 4 0 ) . Inoltre fappiamo 
dal Bruchero non poterfi piu chiaramente moftrare quanto fieno 
incerti i fonti, da cui fi pub trarre la notizia della filofofia 
Pitagorica . . . . mentre, fecondo la fentenza piu probabile, Pi. 
tagora nulla fcriffe : fenza fallo nulla, che non abbia fofpetto 
di manifefta frode, a not per-venne ( 4 1 ) . In fatti Vincenzo 

Ga. 

.36) Hitlor. Scbelaflica cap. x8.-
(37) Biblio'h. Santf* lib. 4. pag. mihi 4_l_. 
(j8) Macrob. in fomn. Scipion. lib, i. cap. 1. 
(39) Huetius Detrtonftrat. Evangel. Propof. llf. tap. to. «. Vtt 
(40; Jofeph Hebr. lib. %. cr.nera Apron. Huet. loc. cit. Prep. I _ Cap. tt. 
(Ail Buchetus Hftor. Crit. Pbilof. T . 1. pag. l o j p . Gerard. Jo: Vofftut it-

art. Popular, de Muf, c. 4. i. 6. <?. 

fc 
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Gal i l e i , dopo averci defcritto il fatto fopraccennato di 
P i tagora , foggiugne : altri affieme con S-vida ( 42 ) -vogliono, 
che non Pitagora, ma Diode in-veftigaffe si fatta in-venzione; 
non da fabbri, ma che nel paffare da una bottega d' un -vafel. 
la jo , percotefte a cafo con una bacchetta alcuni -vafi, e che 
dalla di-verfita della grandezza de' fuoni di effi circa I' acuto 
e gra-ve, andafie in-veftigando poi le muficali proporzioni ; la 
qual cofa ha piu del -verifimile, ch' ella fuf.e di qui tratta, 
che dal fuono e dal pefo de' martelli (43 ) . 

Ma fia con loro pace , le varie opinioni di tut t i que
fti, fe provano alcuna cofa , a nulla vag l iono , fe non a 
confermare , che 1'origine delle proporzioni muficali deve 
afcriverfi ad un puro accidente, o del vaffellajo di Diocle , 
o del Fabbro di P i tagora . Per al tro fe piu ragionevole , 
che un pari incontro accadeffe a J u b a l , il quale fratello 
di Tubalcain , ebbe occafione di ricavare dalla percuflione 
de 'ma r t e l l i di quefti il principio della Mufica, da effo l u i , 
al dire del fagro Te f to , tan t ' anni prima di Pitagora e di 
Diocle profeilata. Potria perb anche a Pitagora molto darfi 
in quefta fcoper ta , affegnando i primi fperimentali pr in . 
cipj del Canto col Suono a J u b a l , e le teoriche di lui 
proporzioni al faggio P i tagora . Ma comunque la cofa 
fiafi , io qui m ' acco rdo coll 'eruditiflimo P. Merfenno , ii 
quale cosi conchiude la prefente quiftione . Tacciano dunque 
coloro, che danno le prime parti a Pitagora, e portiamo qua 
i Martelli di Tubalcain . . . . . A dunque il noftro Jubal fi dice 
tffer Padre di quei, che cantano 0 toccano gli Organi e fuonan 
le Cetre, di cui pofcia i Caldei, i Greci, i Latini, ed i 
Franc eft furono imitatori ( 4 4 ) . 

Pochi anni d o p o , come abbiamo dal fagro Tef to : 
Enos figlio di Set comincib ad in-vocare il nome del Si^non 
( 4 5 ) , dal qual t e f to , fecondo il fentimento di molti Ffpo-
f i tor i ; Sembra, che Enos feguendo I' autorita, e le infinuazio. 
ni d' Adamo, cominciajfe a formare le pubbliche adunanze de-

• gli _ 
(4-) Svii* Uiftorica pag. mihi 14.. Diodes Athenienfis . . . . Hunc repe-

lifle Harmoniam in Oxybaphis . in teftaceis vafis, qua: bacillo pulfaret. 
(43) Dialogo della Mufica antica, e moderna fag. 117. 
(44) P. Merfen. qu&fl. & com. in Gtnej. r. 4. a t . pag. 1J14. 
(45; Genef. cap. 4. %6. 



Cap. IL *3 
gli Uomini pi, parte a ftabilire ed dmpliare la Religione, 
parte ad introdurre le Preci, ed i Sermoni pubblici, ed tl cul-
to d' Iddio per mezzo dei Sagrificj, degli altri Riti, e delle 
Cerimonie (46). Pofto c ib , anzich£ non v'effere ripugnan-
za, v' e piu tofto alcuna probability a credere, che fra i 
R i t i , e le Cerimonie introdotte da Enos nell'invocare e 
lodare Iddio, trafportato da un certo entufiafmo di giub-
bilo interno, prorompeffe in lodi del fuo Creatore, e 
fommo Benefattore accompagnate col Canto; giacche per 
fentimento di Santo Ambrogio : Iddio fi diletta non folo 
d' efter lodato, ma di riconciliarfi col Cantico (47) . Infatti 
fu coitume di tutte le nazioni de' Gentili di lodare i loro 
Dei col Canto e col Suono, come attefta Macrobio : ufa. 
rono ne' Sagriftzj i fuoni muficali, i quali appreffo -varj colla 
Lira e la Cetra, appreffo alcuni colle Tibie, e con altri mufi
cali Strumenti fole-vano celebrarfi ( 4 8 ) . E per maggior pro-
va di c ib , che s 'e det to , la Cronica Aleflandrina, nel 
riferire 1'accennato fatto, conferma quanto abbiam ofler-
vato : i primi della T rib it di Set cominciarono ad in-vocare il 
nome del Signore, che e I' Inno Angelico . . . . quefti figli adun-
que di Set, fatti fimili agli Angeli, ed in-vocando I' Inno An
gelico (49), deduce il P. Calmet, cominciarono ad in-vocare il 
nome del Signore, cioe a recitare I' Inno del Signore, il quale 
e Santlus, SanBus, Sanclus ( 5 0 ) . E poich^ 1'Inno altro 
propriamente non _> fe non una Poefia col Can to , percib 
fe ufarono gl ' Inni ad invocare il nome del Signore , chi 
non vede che fi diedero at Canto ? 

Taluno qui parlando dei figliuoli di Set farebbe pun
to fermo ful paffb notiffimo di Giofeffo Ebreo , il qual 
contiene, ch'efli i primi trovarono la fcienza e I' ornament0 

del. 

(46) Tirinut in Genefim cap. 4 . 16. 
(47) Prxfat. in enarrat. Pfal. 1. n. j , 
{48) De fomnio Scipionis lib. 1. cap. 3. 
(49) Chronicon Alexandrinum, feu Pafchale cura & ftudio Caroli du Fref. 

ne , D. du Cange ex edit. Regia Parif. pag. it. 
(50) P. Calmet in cap. 4. i _ Genef. Aiexandrina aiTerunt Chron ica , filios 

Seth , dum Cain progenies in omnia proruebat fcelera , inca_pi(Te invocare no
men Domini , fcilicet Angehrum Hymnam, recitare , qui eft Santlut, San-
tlut, Santtus. 
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24 Storia della Mufica. 

delle cofe celefli ( 5 1 ) ; foggiungendo che ftante la fuppofta 
predizione d' Adamo del doppio diluvio d' acqua , e di 
fuoco, ergeffero due colonne, 1' una di pietra durevole 
a l l ' a cqua , 1' altra di creta refiftente al fuoco, fopra di 
effe incidendo le notizie delle arti fin'a quel tempo co-
nofciute, accio paffaffero ai Pofteri ( $ 2 ) . Dal qual fatto 
hanno pretefo alcuni Scrittori, che nelle medefime colon
ne vi incideffero anche le notizie della Mufica avute da 
Jubal ( 5 3 ) . Ma ficcome quefto fatto e da'migliori Criti-
ci giudicato apocrifo, anzi una favola ; e quando anche 
aveffe qualche probabilita, neffuna menzione della Mufi
c a , fecondo 1' oflervazione di Guillermo de Podio (54 ) 
facendo nel fuo racconto lo Storico Ebreo, percib fark 
meglio trafcurarlo o come falfo, o ccme non affai con-
cludente, inoltrandoci alle notizie della Mufica dopo il 
diluvio • 

1 *"'" 

• 

ZDal 

(51) plav. Jofephi Antiq, fui. lib. i . cap. 1. ex edit. Sigeb, Havercampi . 
(51) Jofeph. Jud. loc. cit. Ne autem ilia inventa homines tffugerent, 
quam venirent in notitiam , interciderent (cum rerum omnium interiti 

& 
turn flntequam w m i _l in uui i i i .nu , l u i c i t i u ^ u i ( vum n i u m viuiliuill li . t_l.iu__ 

fore, alterum quidem ignis vi , alterum vero per violentiam & multitudinetn 
aquarum , prardixiffet Adamus) columnis duabus extrudis , una quidem ex 
latere, altera vero ex lapidibus _ inventa fua utrique infcripferunt. Ut (i eve-
niret lateritiam everfam iri per imbrium vim, lapidea fuperftes oflenderet ho-
minibus Aflronomica infcripta, (imulque indicaret & lateritiam ab illis pofitam 
fuifle . Manet autem hodie in terra Siriade. 

(53) P. Gregor. Reifch in Margar. Pbilof. lib. 5. trad. I . de Mufi. - . 4 . 
Nicol.ytTollici Enchirid. Mufic. cap. 1. D. Pedro Cerone Melopeo I. z . cap. 17. 
Ludov. Cafali Grandezze maravigl. della Mufi. cap. 5. P. Giul, Ccf. Mari-
Oelli Ofter-oaz. del Canto Fermo P. 5. cap. A . pag. 143. ed altri . 

(54; Guillerm. de Podia Commtntar. Mufic. lib. x. e. x. 

http://uuiiii.nu
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1)al Dilu-vio fino a Moth. 

CAP. III. 

E Fuor d 'ogni dubbio, che dopo il Diluvio univerfale 
Noe con la fua famiglia ufcito dall' Area, innalzb 
un' Altare a Dio , offerendogli Un Sagrifizio d' ani-

mali mondi; e percib abbiamo luogo di fupporre, che un 
tal fagrifizio fu 1' efempio dei figli di Set , foffe a'ceompa-
gnato da Inni e Cant i , ringraziando e lodando il loro 
Creatore , e liberatore . 

Nel capo decimo della Genefi ci viene dimoftrata la 
Genealogia dei tre figlj di No£, cioe Sem, Cam, e Jafet 
e quefti furono i capi di tutte le Nazioni, che fi dilata-
rono fopra la terra, e dai quali vennero tanti varj Popo-
Ji; onde per procedere con chiarezza et ordine, feguir6 
la mia Storia dietro le traccie di quel Popolo, il cui ca
po fu Sem, da cui ebbero tante nazioni 1' origine, e traffe 
il fuo nafcimento il Meflia . 

Tutto intento il fagro Storico a defcriverci dal capo 
aecimo fino al trentefimo della Genefi varj fatti, che nul. 

•O la 
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25 Storia della Mufica. 

la ci fomminiftrano di fpettante alia Mufica, ci fermeremc. 
fopra c ib , che ci riferilce nel capo t rentuno fopra la per-
fona del Patriarca Giacobbe. Annojato quefti della ferviti. 
per venti anni preftata a Labano fuo Z i o , ftabili, cosi av. 
vifato da D i o , di fuggire occultamente colle due fue Mo-
gli Lia e Rache le , e ritornarfene appreffo fuo Padre Ifac-
co nella terra nativa . Scoperta tal fuga da L a b a n o , infe-
gui per fette giorni Giacobbe, e fopraggiuntolo nei mont i 
di Galaad, fi lamento feco col dirgli : Perche hai cost ope. 
rato, che occultamente hai a forza condotte -via le mie figl/e 
quafi fchia<ve ? Perche fenza mia licenza hai -voluto fuggire, 
ne farmelo noto , ond' io t' a-vrei feguito con gaudto , e coi 
Cantki, e i Timpani, e colle Cetre ( i ) ,* Le quali ultime 
parole ben moftrano , che dopo il diluvio fiafi confervata 
la notizia e 1' ufo degli ftefli Strumenti di Mufica, de* quali 
vien riconofciuto inventore dal fagro Teilo Jubal ; anzi 
penfo che cib poffa fervirci d ' una nuova conferma dei tre 
Generi d ' Inf t rument i , da Fiato, da Corde, e da Percuffione 
qui fopra abbaftanza ind ica t i . 

Ev ragionevole ancora , che nell ' efequie con ogni 
pompa celebrate da Giufeppe al Patriarca fuo Padre Ci 
ufallero Strumenti flebili. Certamente ebbero il Jor compi-
mento col C a n t o , celebrate effendofi , fecondo 1'autonta 
della Scrittura fagra , col rito Egizio. D ' o r d i n e di Farao-
ne partifli Giufeppe d a l l ' E g i t t o , di modo che feco andarono 
tutti i piu anziani della caf a di Faraone , e tutti i piu adulti 
dell' Egttto -vennero al campo Arat, il quale e fituato 
oltre il Giordano: do've celebrando le efequie con gran pianto 
e -veemente, _>' impiegarono fette giorni: il che -veduto dagli 
abitatori della terra di Canaan, differo: Quefto e un gran 
pianto per gli Egizj , e quindi fu impoflo il nome a quel 
luogo il Piarto d' Egitto [ 2 ] . In quefta comitiva v' era 
la cafa di Giufeppe con i fuoi Fratelli , il quale andava ad 
efeguire 1' ultima volonta di fuo Padre efpreffa in quefto 
comando : feppellitemi co' Padri miei ( 3 ) . Dunque certa
mente fu fepolto conforme ai due riti Ebreo ed Fg ' z io . 

Ora 

(\) Gen. cap. 31, %6. 17. 
(1) Gen. cap. 50. verf. 7. ufque ad n . (3) Gen. cap. 49. 19. 



Cap. Ill, *7 
Ora il rito Ebreo per fentimento di piti Scrittori, e no. 
minatamente del Tirino, efigeva nei funerali : primiera-
tnente il digiuno fino a fera ; pofcia il pianto pubblico ; in 
terzo luogo la narrati-va, e le lodi delle -virtu del defonto ; 
in quarto luogo le lamentazioni in -voce ed in canto lugu. 
bre ( 4 ) . E perb per conto di quefto rito degli Ebre i , 
nell' efequie di Giacobbe v' intervenne il canto; anzi quel 
can to , che propriamente fi chiamava tale , e quindi con 
la dovuta forma degli armonici intervalli. AJT ebraico 
unendofi il rito degli Egizj, dob d 'una nazione, che era 
allora in poffeffb non meno delle fcienze ed arti piu ne-
ceflarie, che delle piti. voluttuofe , e percib della piii di-
lettevole tra loro, qual' e la Mufica, che fenza 1'accom
pagnamento degli Strumenti, fembra manchevole di popo-
lar perfezione, e forza il d i re , che in quefta folenne e 
pubblica pompa aveflero luogo gli Strumenti, talche pof-
fiam conchiudere, che ancor molto prima preffo quelle 
nazioni il Canto ed il Suono foffero in ufo . 

D 2 Dal* 

(4) Tirinus in Genef. cap. 50. Efcobar Comment, liter. & Moral, in Ge. 
tfef, Calmet Comment, in Genef. 
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ZValla nafcita di Mose fino alia di lui morte, 

C A P . IV . 

N'Acque MosS, e non oftante 1'ordine di Faraone, il 
quale per gelofia ordinb, che foffero ammazzati 
tutti i mafchf degli Ebrei, fu, come ogn' uno fa , 

falvato dalla morte per mezzo della figlia dello fteffo Fa
raone , dalla quale fu fatto alle-vare, ed inftruire in ogni 
fcienza degli Egizj , ed era -valente nelle parole e nell' opere 
fue [i].- Lo attefta ancora S. Clemente Aleflandrino , afli-
curandoci della fua erudizione fpezialmente nella Mufica : 
quando , dice, Mose era nell' eta piu avanzato , gli fu infe-
gnato da quelli, che erano piu riguarde-voli tra gli Egizj 
/ ' Aritmetica e la Geometria, la Ritmica, e VArmonica , e di 
fiit la Medicina infieme, e la Mufica [ 2 ] , e fors' anche la 
Poefia, e fenza forfe, fe vogliafi feguir coloro, che lo 
fanno autore del libro di Giobbe, tutto pieno d 'ef tro, e 
fparfo di veri tratti poetici . Deftinato pofcia da Dio a 
liberare il Popolo Ifraelitico dalla fchiavitti d' Egitto, fu 

con-
[ij Ma Apofttl. tap. 7. __. [i] Cltm. Jltxandrin. ftremut, lib. 1. 



Cap. IV. zg 
tonft-tu-to di lui condottiere; prodigiofamente paffato ii 
Mar roffo, fommerfi gli Egizj, ehe perfeguitavano gli E-
brei , proruppe in un cantico di lode e di ringraziamento 
a Dio aflieme con tutti gli Ebrei ; Cantiamo al Signore i 
poichs gloriofamente s' e refo grande, il Ca-vallo e il Ca-va. 
gliere gettb nel Mare (6 ) . Fu accompagnato tal Cantico da 
Maria forella parimente d' Aronne unrtamente a tutte le 
Donne : prefe dunque Maria profeteffa, forella d' Aronne it 
Timpano nella fua mano, ed ufcirono tutte le Donne feguendo-
la coi Timpani ed i Cori, ai quali ella precede-va dicendo * 
Cantiamo al S'ignore &c. (7) . Se quefto Cantico foffe into-
nato da Mos_, rifpondendo il Coro degli Uomini col re-
plicare o fucceffivamente ogni verfetto , o fempre il pri
m o ; e fe Maria, capo del Coro femminile, prat icaffe lo 
fteffo unitamente alle Donne , varie fono le opinioni degli 
Efpofitori . Convengono perb , che da fe gli Uomini, e 
da fe le Donne lo cantaffero; ma non cosi rifpetto al mo-
d o , che ufaffero nel Canto , cio. come le Donne cantaffe
ro dopo degli Uomini; poiche altri vogliono, che cantaf
fero vicendevolmente un verfetto gli Uomini, pofcia le 
Donne feguiffero, replicando lo ftello verfetto, o vicende
volmente paffando a] feguente ; a l t r i , che le Donne repli-
caffero folamente il primo verfetto, framezzandolo tra cia-
fcun verfetto del Cantico cantato dagli Uomini; altri che 
il Cantico tutto folk cantato dalle Donne immediatamen-
t e , dopo averlo cantato gli Uomini, profeguendo Maria 
con le Donne a norma degli Uomini ( 8 ) . Refta libero 
l'appigliarfi a qualunque degli indicati modi , non ripu. 
gnando a quanto ci efpone il fagro Legislatore. Con tut
to cib fembra piti verifimile, che Mose infpirato da Dio 
intonaffe il Cantico, e gli Uomini replicailero,. o fempre 
il primo, o li fuffeguenti verfetti, e pofcia Maria fepara-
tamente dal Coro degli Uomini , faceile lo fteffo col fua 
delle Donne . 

Se 

(6) Exod. cap', i f . f. (<>• _ _ _ . cap. i j . f. (7) L0C. cit. n. to . 
t%) Phil, fud&us lib. i, ie Vita Mofis. Oleafter, Mariana , Mmochius , 

Malventa , fanfemut, Boftutt in tap. i\. Exod;, fed pr&ciput MagagUaiJiai W 
Mofis Cantica f. sv 

I 

6 
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Se ftiamo al fagro Tefto , refta fuori d' ogni dubbio ; 
che il prefente Cantico, oltre 1'effer come egli efige can
tato , veniffe ancora accompagnato dal fuono degli Stru. 
menti muficali. Non che il Cantico di fua natura efigeffe 
il Suono, mentre al dire di S. Ilario, non altro per ie ri-
cerca, che il puro Canto. Cio non oftante convien diftin-
guere collo fteffo S. Ilario feguito da Caffiodoro e da mold 
altr i , poiche varie fono le forte dei Salmi, dovere percio 
effer varj parimente i Cantici ( 9 ) . Avendo moftrato il 
Santo Dottore, che la proprieta. del Salmo femplice £ 
d' effer cantata con 1' accompagnamento di qualche Stru. 
mento muficale, a differenza del Cantico, che puramente 
vien cantato fenz' alcun Strumento, affegna pofcia altre 
due fpezie compofte di Salmo e Cantico, l 'una , che chia-
ma Salmo-Cantico, al Canto della quale precede il Suono 
degli Strumenti; 1'altra di Cantico. Salmo , nella quale il 
Suono fegue al Canto . Cib prefuppofto refta chiaro, che 
il defcritto cantico di Mose foife , non gia Pfalmo canti-
cum, ma Cantico - pfalmum, come chiaramente fi deduce 
dal fagro Tefto, che non fa menzione degli Strumenti mu
ficali, fe non dopo aver defcritto tutto il Cantico: anzi, 
fecondo il fenfo rigorofo del fagro Tefto ifteffo, pare che 
il Suono degli Strumenti non foffe praticato fe non che 
dalle Donne. Tuttavia non vi e alcuna ripugnanza, fecon
do il fentimento del P. Magagliani, che anche gli Uomi
ni , eccettuatone il folo Mosb , uniffero il Canto al Suono 
degli Strumenti (10). 

Ma quali erano in fine quefti Strumenti compagni a 
tal 

(9) S. Hilar, Epife. Prol. in Libr. Pfalm. n. 19. In Muficis vero artibus ha* 
funt cn_ciorum & generum varietates . Pfalmus eft, cum ceffante voce pulfus 
tantum organi concinentis auditur. Canticum eft, cum cantantium chorus liber-
tare fua utens, neque in confonum organi adftrc-us obfequium, hymno canora: 
tantum vocis exfultat. Canticum autem pfalmi eft, cum organo praecinente 
fubfequens & a_mula organi vox chori cantantis auditur, modum pfalterii mo-
dulis vocis imitata. Pfalmus vero cantici eft , cum choro ante cantante , humanae 
cantationis hymno ars organi confonantis aptatur; vocifque moduli's praecinentis 
pari pfalterium fuavitate modulatur. His ergo quatuor mufica: artis generibus, 
competentes fingulis quibufque pfalmis fuperfcriptiones funt coaotarar. 

.10. Magagliani loc. cit. n. t o . Mofes enim prior quemlibet verfum htijus 
Cantici prarcinebat: deinde populus eundem verfum repetebat, citharis forte & 
Organis vocem attemperans; qui mos folemnis fuit Judaets. 

P 
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Cap. IV. 31 
fal Canto a3 La queftione non £ cosi piana • ftante la Vul-
g a t a , il Teilo Ebra ico , e la Parafrafi Caldaica furono i 
Timpani e i Cori; e ftante la Verfione Siriaca ed Arabica 
furono i Timpani ed i Siftri. Quan to ai Timpani, di cui 
preffo gli Antichi fi notano le varie fpezie fpiegate come 
di paffaggio nel Capo fecondo, fembra affai verifimile, 
che la piti convenevole a l l ' ufo d* accompagnar quefto 
C a n t i c o , foffe quella non molto diverfa dal Cembalo ru-
ftico, che ancor oggi fi batte colla punta delle dita fe
condo 1' Abulenfe, quefto Timpano percoffo colle mani rende 
tintinni . Imperocche gli e uno ftrumento quadrato fatto di le-
gni, e tal'vo'ta rotondo , formato con pelle fte fa , e fornito di 
piccoli campanelli (che gli Ebrei chiamavano Mezilotbaim) den. 
tro nafcofti , afinihe per mezzo del tinnito della pelle tefa-vi9 

e dei campanelli fi rendu fuono con-veniente all' accordo della-voce 
delle fanciulle cantanti (11) . E quefti vien ancora chiamato 
Tamburo a n t i c o , come attefta it P. Calmet ( 1 2 ) . Tal 
forta dunque di leggier Timpano era la piti acconcia alia 
gentikzza di Donne , che in mezzo alia lor fuga d' Fgit-
to fonar lo dovevano; troppo effendo gravofi gli altri 
Timpani di pefante meta l lo , o troppo mcomodi gli al tr i 
di mole affai vafta in tal ' uopo, e troppo indecenti al de-
coro femminile quelli da fiato a foggia di Trombe [ 1 3 ] . 
Onde & probabile , che queiii foli Timpani fatti a* Cem
bali fi adopral lero. Gli Uomini^, poiche piti robuft i , per-
cib poteano fenza fallo maneggiare e fonare 1' altre forte 
di Timpani; ma di quefti St rument i , non facendo parola 
il fagro Tefto , fe non riguardo alle Donne , cui farebbe-
ro ftati incon.Qdifl.n_ , convien con la piti comune degli 
Efpofiteri conchiudere , che per nome di Timpani, in 
quefto luogo , i foli Cembali intenderfi debbano . 

Paffando ai Cori, quello nome ha due fignificati fpie-
gati 

— • • • • " • " - — • • ! . .1.1 I I I . • — — • _ — — II I I - . . ' • I . . 1 1 - I. — I . . . — I I . _. — I • — I I - • — " _ -

(ti) Aiultnf. q. 6. fupir cap. -%. f.xcdi. Vide plura de Tympano apud La-
rinum in Pfal. 149. r .0. S. Auguft. m Pfal. 150. De corio quippe fit tympa
num exficcato atque firmato. 

(ut P. Calmet. D'fiertal. fopra gli Strumenti di Mufica degli Ebrei . 
(13) Rationabiliterqiie 1 Hud fe b a b t t , quod Antiqui de Tibiis fabulantur. 

Aiu .t tnim Minervam reptrtneem, Tibias ab;eciffe ob deformitattm oris. Axi-
ftotet. Politic, lib. 8. cap. 6. 

http://incon.Qdifl.n_
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gati da Strabone : // __>._», die*egli, _• ##/* pelle femplice 
con due cicute, o fiano cannuccie, e per fentimento di San 
Girolamo due tubetti metallici, /_*• I' una delle quali fi da 
fiato, e per I' altra efce il fuono (14) . Ecco lo Strumento, 
che nominavafi Coro, a' giorni noftri di piti cannuccie ac-
crefciuto fotto i varj nomi di Comamufa, di Pi-va, e fe
condo i Francefi di Mufette (15). L' altro fignificato della 
parola Coro e lo fteffo, che preffb noi pure ritiene quefta 
medefima voce; il Coro e una moltitudine di Cantori, ed il 
Coro -vien detto, quafi il Canto dei Coetanei (16). V b an» 
cora chi prende il Coro per il Sifiro; come pure , fe tal 
vocabolo riferifcafi ad una moltitudine, v' ha chi lo vuole 
jriferito ad una moltitudine di Cantori, e di Ballerine e 
Sonatrici (1 7 ) . Ma comunque fiafi , quefto luogo del fagro 
Tefto ha avuta , non fo fe la forte o la.fventura, d'effere 
troppo commentato, ciob con tanta diverfita interpretato, 
che mai pub averfi una chiara idea, ficcome dei fatti, co. 
$i della qualita degli Strumenti, e del Canto, con cui ce-
lebravafi il trionfo dagli Ebrei , paffato il Mar roflb. Al 
piti fembra men'incerto 1'ordine, con cui andavan difpo-
fti. Precedevano i Cantori feguiti dai Sonatori, in mezzo 
a'quali venivan le Donne danzando e fonando anch' effe 
i Cembali, e forfe i S'tftri, ftrumento non difadatto alle 
femmine, ed ufato ne l l 'Egi t to , d' onde quefte partiva-
fio ( 1 8 ) . 

Da quefta varia difpofizione erano formati i Cori com-
pofti da gente raccolta a dar pubblici fegni di pompa fe-
iliva; e perb anche Mose, fcefo dal monte, veggendo gli 

Ebrei 
. • m 

(14) Gloff. ord. in cap. i j . Exod. 
( t j) TraitS de la Mufette avec une muvelle methode &e. Lion i6yt. fol. 
(16) Ole after , Malvenda , Menochius , Calmet, & alii in cap. 15. Exod. 
(17) Calmet loc eit. > 
(18) Lorinus in Pfal. 149. 5. Sed Cajetanus, Titelmanus, Placidus Parmei.. 

f!s, Genebrardus, Bellarminus, docent potuifle pro Choro poni tibiam &c. . . . 
ubi conjunc.io tympanorum & chororum videtur innuere inftrumenta diverfa , 
vel inter mulieres alias fuilfe , quae choreas ducerent , pulfando tympana , 
alias, qua: alitfd inftrumentum . . . . Incertum, cujufmodi fuerit inftrumentum 
chorus, fi fuit inftrumentum certum. De tripudio , feu de multitudine faltan. 
tium , & concinentium minime dubito. Quod fentiunt in Exod. c. I J . Abulen-
fis, Oleafter, Magaglianus nofter: & confentiunt plurimi , qui idem dicunt _, 
Qjaiffa tnentione de inftrumento, vel eo rcjeclo, ut Cajetanus in Exod. 

" .*' 



Cap. IV. 33 
Ebrei tutti giubbilo intorno al famofo Vitello d' oro in 
Danza, in Suono, ed in Canto , fi fpiegb dicendo, che 
•vide il Vitello, ed i Cori ( 1 9 ) , ne* quali dovettero fenza 
fallo effere adoprati i mentovati Strumenti. 

Oltre quefti ve. n 'e ra un altro notiflimo, che chiama-
vafi Buccina, o Tromba, nominato piti volte nell' Efodo, 
mentre fi narra quanto accadde a Mosb nel ricever fu '1 
Sinai le Tavole della Legge. Ecco le varie formole: quan. 
do cominciera il fuono della Buccina , allora afcendano il Mon
te . . . . il fuono della Buccina con maggior -veemenza ftrepita-
•va.... e il fuono della Buccina a poco a poco Ji facea mag
giore , e piu lungamente dura-va ( 20) ,,. . e tutto il Popolo 
•vedea le -voci, ie lampadi, e il fuono della Buccina ( 2 1 ) . 

Che forta di Strumento foffe la Buccina, di qual for
ma , e di che materia conftrutta, non parmi qui luogo 
proprio a trattarne, ed a concluderne cofa veruna; fola-
mente, lafciate le dicerie dei Rabbini, che vogliono la 
Buccina effer un de' corni del Montone , cui Abramo in 
vece d'Ifacco figlio a Dio fagrificb, ridurremo le opinioni 
degli Autori all' effere la Buccina coftrutta con materia di 
corno, o con altra tale, purer.- non metallica; ovvero 
all'effere ftata una voce fufcitata nell 'aria dagli Angeli, 
talmenteche giungeffe alio ftrepito d'una Buccina ( 2 2 ) . 

Fatta la pubblicazione delle mentovate Ebraiche Leggi.* 
parlo il Signore a Mose dicendogli: prepara a te due Trombe 
. ' argento fpianato a martello, colle quali poffi con-vocare la 

E mol-

(19) Exod. r. j t . 17. Audiens autem Jofue tumultum populi vociferantis , 
dixit ad Moyfen: Ululatus pugnac auditur in caftris. Qui refpondit: Non eft cla
mor adhortantium ad pugnam , neque vociferatio compellentium ad fugam : fed 
vocem cantantium ego audio. Cumque appropinquaflet ad caftra, vidit vitulum 
& choros . Vedi fopra cib il Malvenda , Menochio . 

(to) Exod. cap. tt). v. 15. i _ 19. _»i) Exod. tap. »o. 18. 
(tx) Lyranus, Cornel, a Lapide , Calmet , & alii in Exod. e. T*. fed pra-

eipue Abul. quxfl. xt . p. 188. Dicitur clangor buccinar, non quod ibi effet ali-
qua buccina talis, qualem nos habemus , fed fonabat ibi vox talis , qualis in 
buccinis noftris formatur, quia Angeli fciebant fupplere modum illius vocis buc
cina. quadam arte naturali. Simplices quidem Tudari fabulantur iftas voces fuiffe 
formatas in quodam cornu accepto de ariete immolato pro Jfaac. Sed hoc valde 
-idiculum eft, quare namque magis de illo ariete, quam de altero cornu acci. 
peretur. quia non fuit majons virtutis illius arietis coxnu , quam aliorum 
*rietura. 

1 

t 
1 
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34 *ftor id della Muficd. 
moltitudine, quando _•' hanno a mo-vere gli alloggiamenti •_•*«. 
quando avrete alcun Con-vito, e giorni Fefti-vi, e Calende, 
fonarete colle Trombe fopra gli olocaufti , e le pacifiche -vitti-
me, accio -vi ricordino il -voftro Dio ( 2 3 ) . L'invenzio
ne della Tromba, ftrumento notiflimo a molte nazioni, 
Gafparo Bartolino fu 1' aflerzione d' Euftazio 1' attribuiffe 
all' Egiziano Ofiri, che 1' aflegnb alia pompa dei Sagrifizj 
( 2 4 ) . Nella lunga loro cattivita d 'Egi t to b da crederfi, 
che gli Ebrei di la la prendeffero, e perb prima ancora 
dell' etk Mofaica ad effi non foffe ignota, come faggia-
mente riflette Monf. Galland dicendo: che ficcome Iddio non 
parla a Mose, che della materia delle Trombe, e dei differenti 
fegni, ch' efie do-ve-vano dare , fenza alcuna cofa prefcri-vere 
fopra la loro forma , e ragione-vole il concludere , che quefta 
forma era ad effo cognita, non meno che agli Ifraeliti ( 2 5 ) , 
L'unica differenza dunque, che voile Iddio in quefte Trom
be , ordinate principalmente a radunare il Popolo per 
1'ufo della Guerra, e dei Sagrificj, fi riducea alia nobilta 
della materia, mentre comandolle d' argento, il pregio 
del qual metallo le rendeffe piti degne del pubblico divin 
cu l to ; infatti non era lecito fonar quefte Trombe nb al 
Popolo, ne ai Leviti, ma tal riguardevole miniftero era 
unicamente rifervato ai Sacerdoti, che davano con effe i 
primi fegni. Gli & perb vero, che il lor numero, nel pro-
greffo de'varj tempi fu accrefciuto, due fole nori effendo 
alia moltitudine del Popolo fufficienti ( 2 5 ) . Quefta fu , fe 
non 1'origine della Tromba preffb gli Ebrei, almenol'ufo 

di 
— • • 1 _ 

(1$) Num. cap. X. 1. 10. .14) Caf p. Barthol. de Tibiis veter. I. j . . . 7. 
• __) Hiftoire de V icadimie RyaL des Infcript. _j* belles Lettret . T. 1. f. 

104. De I' Origine ffy de I' ufage de la Trompette cbei, let Ancient . 
(t6) Tirinut in cap. x. Numer. v. _. Duas tubas argenteas , fcilicet ut fint 

magis fonorae quod ufibus facris efient deputatae, nee nifi a Sacerdotibus 
inflarentur, primo ad convocandum populum ad concionem circ3 tabernaculum ; 
fecundo ad caftra movenda; tertio, ad pugnandum cum hofte tempore belli; 
quarto in epulo facro, & publica populi laetitia , v. g. ob vifloriam obtentam, 
aliave infignia beneficia : item in feftis majoribus, quibus totus populus Jerofo-
Ijr mam, vel ubt tabernaculum erat , confiuebat: denique & in calcndis feu no-
viluniis, qua: & fefta erant Jud_is ceflatione ab openbus fervilibus, & pecu-
liarem in tempio hibebant folemnitatem & viflimas fpeciales. Harum facraruna 
tubarum numerum auxit poftea Salomon, tefteJofepho (lib.YUl. Antiq.raf.n.> 
ad vigiuti m_ynad.», feu ad duceau oiillia. 



Cap. IV. 35 
di lei fingolare fra lo ro , e piti degno; renduta in fine 
ancor venerabile , poichfc effe Trombe ottennero la fefta 
diftinta dal nome loro, che celebra v a fi nel fettimo mefe ( 2 7 ) . 

La figura e forma di quefte Trombe era alquanto dif-
fimile da quella delle Buccine, che non folo altro non 
erano che un corno vuoto, ma ancorch£ pofcia dopo qual
che tempo formate di metallo, ritenevano la curvatura di 
corno; laddove le Trombe Ebree erano ret te , fembianti 
a un lungo cono cavo fottile, la cui bafe piegaffe in fuo
ri . Talchi la Buccina imitava i noftri corni da caccia , e 
la Tromba le noftre ufuali Trombe col tratto loro non ri-
piegato, ma rettamente eftefo ( 2 8 ) . Con tutto cib la fagra 
Scnttura nelmirabi l fatto di Gerico, fe ftiamo al nome, 
le confonde aflieme, fe pur non vogliamo, che nell 'Efer. 
cito di Giofu^ vi foffero e Buccine, e Trombe ( 2 9 ) . Per 
altro fe qui merita alcuna fede Giofeffo Ebreo , le predet-
te due Trombe erano lunghe circa un cubito, groffe un 
po' piti della Tibia: nella fommita avevano tanto foro, 
quanto baftafle a ricevere il fiato: e nella eftremita termi-
navano a guifa d' una piccola campana, come appunto 
quella Tromba, che dagli Ebrei fi chiama Afofra ( 3 0 ) . Di 
quefte due Trombe, una adopravafi alia convocazion del 
Popolo nel Tempio , 1' altra alia convocazione de' Principi 
a configlio, e di effe pure fervivanfi ne' Sagrifizj, e nel 
trafporto del Tabernacolo. 

Ma troppo forfe abbiam detto di quefte Trombe, onde 
E 2 fare-

(.7. Humer. cap. xxix. v. i . Menfis etiam feptimi prima dies venerabilis _ 
fanfla erit vobis; omne opus fervile non facietis in ea , quia dies clangoris eft 
& tubarum. 

(_8) Caf p. Barthol, de Tibiis vet. 1. ; . e. 7. Tuba, formam rec.am ab incur-
vo cornu dtfti.xlt Oridius: Non Tuba direifli, non aeris cornua flexi. Vide P. 
Montfaucon. L' antiquite expliqufe & rapprifentie en figures T. 4, P. 1. p. 97, 

(19) Jo fue cap. 6. v. 4. Septimo autem die Sacerdotes tollant feptem bucci. 
lias, quarum ufus eft in Jub i l aeo . . . . & Sacerdotes clangent buccinis. Cumquc 
infonuent vox tubae longior &c. 

(3°) fofepb. lib. j . antiq. cap, i t . n. 6. Primus autem (Moyfes) & buccinae 
formam excogitavit, illam ex argento fabricari ftciens. Ad hunc autem modum 
fe habet. Longitudine quidem eft paullo minus cubitali: fed fiftula ejus angufta. 

•-ft, tibia cra_Iior aliquantulum, ea vero oris amphtudine qua: ad fpiritum exci-
piendum idonea fit, fimiliter ac tuba in campanuiam definens. Hebraica lingus 
vocatur Afofra. 
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faremo fine al prefente capo, di paffaggio accennando duS 
Cantici degni amendue d' alcuna menzione ; il primo in-
ventato dagli Ifraeliti, alio fcoprire, che fece Iddio a 
Mose un Pozzo miracolofo alia ftazione dopo i\ paffaggio 
dell' Arnon , che fi cantava con 1' ordine di quefto inter-
calare ; afcendi, o Pozzo, canta le fue lodi, afcendi, o Poz
zo : i Principi lo hann o fca-vato, i Capi della moltitudine lo 
hanno aperto per ordine del Legislatore, e col loro baftone : 
afcendi, o Pozzo, canta le fue lodi ( 3 1 ) . II fecondo Can
tico fu ordinato da Dio a Mos&, poco prima della fua 
morte in teftimonianza dei benefizj da effo ricevuti, da 
cantarfi in ogni pubblica fingolare occorrenza ( 3 2 ) . Di 
qui apprender dobbiamo 1' ufo introdotto dell' intercalare 
nelle Canzoni, e dello ftabilirfi che fecero, fecondo il 
corfo de' tempi gl ' Inni nelle Funzioni fagre e profane • 

I . 

Ill 

Dal-

( J I ) Kumer. cap. xxt. v. i5. (j- fequent. P. Calmet commentar. facr. Script, 
lune locum fte exponit : Hebrarcus Tcxtus innuit canticum hoc intercalaribus 
moduli's futile cantamm ; vel Ifraelitas turn viros, turn mulieres pluribus illud 
choris ccciniffc. 

. *_*) DeuterofK>nt. (»$. j * . Auditc carli quae loquor, audiat terra verba 
oris mei, &c. 



3alla morte di Most fino al %egno di fta-vid^ 

CAP. V. 

LA fcarfezza delle notizie di qualche rilievo apparte-
nenti alia Mufica fa, che noi velocemente trafcorria-
mo il lungo giro di circa quattrocent' anni dalla 

morte di Mose fino al regno di David, volendo la brevita 
dovuta alia Storia , che nulla ci fermi , fe non qualunque 
novita muficale meriteyole di rifleflione . Sconfitto Sifara 
appifc del Monte Tabor da Debora, e Barac, cantarono 
quefti in rendimento di grazie al Signore un Cantico ( r ) , 
in cui adopra la Scrittura la voce Pfal I am, Pub qui cer-
carfi, che mai fignifichi quefta voce, cioe fe s' abbia a 
dinotare con effa il Canto , o il Suono, ovvero amendue. 

Se ftiamo al contefto dell' accennato Cantico, quefta 
voce denota fenza dubbio alcuna cofa differente dal Can

t o , 

(i) Juiic. cap. V. Toftat. Abu I. in bunc locum : Quafi. z. Cancre eft in Vo
te , Pfallere eft cum vafis muficis cantare , vel folum in eis harmoniam rcdde-
i e : & in Hebraeo utrobique ponitur canerc; Sed lite*, oo&ti mutant iftam d&» 
plicationcm , & pofwi, pfallam » L 

I 
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t o , mentre Debora dice .* lo fono colei, che canterd al Si
gnore, PS ALL AM a Dio Signore d'lfraelle, E fe bene tal-
volta, malfime nei Cantici, fi ufi ripetere la fteffa efpref-
fione , le piti volte fi ripete colla fteffa parola , la cui va-
riazione da nel cafo noftro ragionevol motivo di penfare 
ad un fignificato diverfo. 

Ne qui giova ricorrere agl' intelligenti dell' Idioma 
Greco, nulla nelle traduzioni loro concordi; mentre al
cuni tra Pfallo, e Cam non vogliono differenza ( 2 ) ; al
tri per lo contrario tanta ve ne pongono, quanta paffa 
fra il Canto , ed il Suono degli Strumenti ( 3 ) . Quefta 
controverfia di non cosi facile decifione , s' £ qui moffa , 
dove la prima volta 1' abbiamo incontrata, ma ne rifer-
fciamo la conchiufione in un luogo piti acconcio, quando 
verremo a David , Autore della maggior parte almeno dei 
Salmi intitolati probabilmente da quefta controverfa parola. 

Samuelle unto che ebbe col fagro Crifma Saulle in Re 
d ' l f rael le , nel predire quant 'era in quel giorno per ac-
cadergli, foggiunfe : effendo entrato nella Cittd, incontrere. 
te una fchiera di Profeti, che fcenderanno dal luogo eminen
te profetizzando , e tenendo davanti il Salterio, il Timpano , 
la Tibia, e la Cetra [ 4 ] . Due di quefti Strumenti, cioe il 
Timpano, e la Tibia furono qui fopra, fe non in t u t t o , 
& fufficienza almeno efaminati, per averne conofcenza . 
Qui occorre prefentemente ad efaminarfi il Salterio, e la 
Cetra, ma in modo, che lafciate a parte Ie diiferenti opi-
isioni degli Scrittori ( 5 ) , concludiamo its breve, quanto 
pub fervire ad una cognizione di qu.fti due Strumenti men 
controverfa , 

Fu-

(1) Abulenf. he. eit., & Mctlvenda in Judic. cap. V. v. *\. 
{•) Lexic. Latin. Facciol. Pfallo . . . fonare . . . inftrumentum aJiquod mu

ficum pulfo , tango, leni motu percutio, fidibus cano. 
(4) I, Regum c. x. v. J. 
(.) 17 Malvenda nei cap. X. _. . • dopo aver riferit e varie opinion! , portaquetla 

del Forftero , cioi; Nebel, vas, feu inftrumentum muficum habens formam 
Mtris, feu lagenar quocumque nomine appellaveris, modo fcias a vacuitate 
habere nomen. Svidas fcribit, Nabla Organi effe fpeciem: & alibi inquit : Pfal-
teriujn Organurn eft muficum, quod Naula etiam vocatur. Unde quidam pro 
Pfalteno , aliqui pro Lyra , nonnulli pro Choro, ahi pro Fiftula utnculari in-
Serpretantur. 
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Furono quefti tra fe poco different!, fimili amendae 

al greco Delta A , ovvero ad un triangolo, la cui bafe, 
allorcb£ lo ftrumento fonavafi, ftava parallella all 'oriz-
zonte , ed i lati obliquamente fcendendo s' univano preffo 
terra nel vertice. Nell 'uno dei lati v'era la cavita, o eor-
po fonoro; I 'a l t ro lato ftava preffo al Sonatore. Le Cor
de partivano tutte dal corpo fonoro, e terminavano ora 
alcune nel vertice, e le rimanenti nel lato non fonoro, 
ora tutte nel folo vertice [<5], 11 numero di quefte corde 
non eccedeva preffo gli antichi le dieci, o le dodici [ 7 ] . 
Fin qui non v* era differenza tra i mentovati Strumenti, 
che tutta confifteva nella pofitura del corpo fonoro . Il 
Salterio 1' aveva di fopra; La Cetra di fotto _g) , onde al 
rovefcio fi toccavan le corde; inferiormente fonando il 
Salterio, fuperiormente fonando la Cetra , o con le dita ^ 
o con una fpezie d' archetto (9) . V ha chi fa lo fteffo il 
Salterio, e l 'Arpa (10 ) la quale, fe bene fia ftrumento 
piti fenza dubbio recente, con tutto cib pub permetterfi ai 
Poeti , ed ai Dipintori il farla un folo , a' quali fc lecito , 

cib 

(_) Eravi un' altra fpezie di Salterio quadrate , della quale parleremo net-
la Differtazione degli Strumenti degli Ebrei. 

(7) Cinyra quidem, (feu Cithara) decern intenfa chordis, ple<_*o percu. 
t i tur : Nabla vero, {feu Pfalterium) duodecim fonos habens digitis pulfatur, 
Jof. Hibr. Antiq. Judaic, lib. 7. cap. iz . pag. 401. ex Edit. Sigebert. Havercam. 
fi. Ex Edit, vero Ruffini Aqutlejenf. Canora Cithara quidem decern chordis coa-
ptata &c. 

(8) S. AuguSl. in Pfal. j<_ Pfalterium eft Organurn, quod quidem manibus 
fertur percutient.s, & chordas diltcntas habet; fed ilium locum un<_e fonum ac-
cipiunt chordae, illud concavum lignum quod petidet & tadlum refonat, quia' 
concipit aertm, Pf .tenum in fuperiore parte habet. Cithara autem hoc genuf 
ligni concavum & refonans in inferiore parte habet. Itaque in Pfalterio chordae 
fonum defuper accipiunt: in Cithara autem chords fonum ex inferiore parte ac-
cipiunt. Hoc intereil inter Pfalterium & Citharam. 

(QI Vien chiamato Archato dal P. Calmet Diftert. fopra gli Strum, di Mufi-
ta degli Ebrei ; e dagl'ttalani chiamafi Pietlro , da i Latini 1 .eclrum , ovvero , fie-
tome die* Gio: Hicolai nelle Note m Carol. Sigon. de Republ. Hebr. lib. 5. _ J. ** 
Edit. blaf. Ugolini Antiq. Hebraic. T. 4. pag. 563. Pennula , oppure Fruftulum ligni , 
0 Arcus ; e fi adopra fonando le noflre Cetre , e Viole. 

(ro. Vedi Calmet he. eit. Joan. Nicolai fupra cit. OJferva perb il P. Btr-
nardt de Montfaucon . Antiquiti exfliqui T. 3. P. i . lib, 5. cap. 3.pag. 345. Non 
ita facile eft dicere qua in re differant Lyra , Cithara, Cheiys, Pfalterium Sc 
Harpa. Stxcentas in marmoribus videmus feu Lyras , feuCitharas, ubi chor_ 
-arum fpatium totum ttansiu, dum eft, ut in Harpa, quae pingi folet in __• 
aibui itgis Davidi*. • 
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C;ib che a noi | vietato , feguire a lor talento il verifimi-
l e . Ma di quefto piti diffufamente nella Diflertazione degli 
Strumenti . 

Ritornando Davide, dopo uccifo il Gigante Filifteo, 
1'incontrarono le Donne delle Citta Ifraelitiche, cantan-
do , e danzando coi Timpani, ed i Siftri ( n _ ) . Sono que
fti uno Strumento armoniofo ufato nell 'Egitto £12] con-
fiftente in un a.rco metallico ripiegato in figura ovata , i 
cui lati hanno fine in un manico. Sta quefto manico per-
pendicolare ad alcuni piccioli ferri in amendue le loro 
eftremita alquanto piegati, i quali paffano a traverfo ai 
lati oppofti de l l ' a rco , e variamente percoffi col capo ro-
tondo d' un baftoncello di ferro, rendono vario fuono. 
Di quefto Siftro pure, altrove piti diffufamente cadra in 
acconcio trattarne,. 

Prima perb di paffar oltre , penfo opportuna cofa Ie.. 
var di mezzo una difficolta, che taluno pub oppormi a vi. 
fta delle fagre autorita cosi interpretate, che m' han data 
occafione di fpiegare com' io dovea la forma, e 1' ufo de
gli Ebrei Muficali Strumenti. Verte quefta fu la Verfione 
della Divina Scrittura, la quale appreffo i varj interpreti 
varia effendo, pub aver fatto9 ch ' io o nominati non ab
bia fecondo 1' una Verfione tutti gli ftrumenti fin qui dal 
Popolo Ebreo adoperati, o molti piti degli ufati, o varia
mente, o impropriamente gli abbia nominati. Gli b vero, 
che tale difficolta dar deve piti che a me, agli Eipofitori 
faftidio ed incomodo; nulla di meno vo torla di mezzo, 
o fe non altro vo additare cem' io mi fervo degli Inter
preti , e delle Verfioni, ordinandole all'unico mio fine di 
notare quanto s' appartiene alia Mufica., ch' io mi diedi a 
trattare. Parmi che in quefto io non abbia a prendermi 
il carico, e la difefa, anzi d 'una che d 'un 'a l t ra Verfio. 
*ie, ne m'abbia a far debitore piuttofto di quefto, che 

d 'un 

(11) I. Reg. cap. XVIII. v. 6. Porro cum reverteretur percuflb Philifta_ Da
vid , .egre (Tar funt mulieres de univerfis urbibus Ifrael, cantantes, chorofque du-
cente. in occurfum Saul regis, in tympanis laetitiaj, & in fiftris. 

( i t ) L. Apulei . Metamorph. lib. x.pag. 64. ex Edit, ad ufum Delfini* fed pra* 
ripue Differ tat. de Siftrif D. Benediiii Bacchmi cum netis Jacob. Totlii . 
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d' un altro Strumento nelle cerimonie varie di quella Na_ 
zione adoperato: tanto piti , che i Periti di lingua E-
brea, anzi gl' iftefli Rabini nella interpretazione de' voca
boli tra fe non convengono; onde inutile, e piuttofto 
pregiudiciale al mio fcopo farebbe tale ricerca, la quale, 
fe non altro, potrebbe allontanarmi dalla diritta ftrada, 
che io prefi a battere, baftar folo dovendomi, che qua. 
lunque Verfione, o Interpretazione m' apra il campo a 
riconofcere, e defcrivere quanto m'occorre. 

_a 
-

f ! 

_? Dal i 

I 



ZDal %egno di ZVa-vidde fino a quello di Salomone. 

C A P . VI. 

MA gia fia fto a Davidde, cui deve 1'arte noftra due 
ragguardevoli onori ; cio& d' effere ftata la prima 
volta deftinata al divin miniftero dei Sagrificj , ed 

al culto della Sant'Area ( i) ; e la prima volta pure efer-
citata da un R e , ottenendofi cosi un' Epoca per lei glo-
riofiffima. Allorchb Davidde fece il primo trafporto dell' 
Area dalla cafa d'Abinadabbo a quella d' Obededom , fi legge 
nel fecondo Libro dei R e , ch'egli e tutto Ifraelle precedendo 
all 'Arca, efulta-vano da-vanti al Signore in ogni forta di legno 
fabbricato, e nelle Cetre, e nelle Lire, e nei Timpani , e nei 
Siftri, e nei Cembali (2 ) . Nel primo dei Paralipomeni fi 
legge lo fteffo fatto, come fegue; Ora Da<vidde, ed il Po. 
polo d' Ifraelle giubbila-vano alia prefenza di Dio a tutto po. 

tere 
(f) 1. Chronicon. 19. i _ %•*. Hammond. Annot. in Pf. 150. ... Procop. Comment, 

in 1. Reg. cap. XVI. com. 6. Ut apud Joan. Spencer um de legib. Hebr&or. Ritual. 
T. *• /• 4 . c. 3. p. 1 ro . , 
1 

T . - . . . . _ • ? . rm . . w p v v. 

(1) It. Reg. cap. VI. verf. 5. Ludeb_-.: coram Domino in omnibus lignis fa» 
btdnftis, & cit ha. s, & Jyns, & tyropanij, & fiftrij, & cymbahs. 
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fere nei Cantici, e nelle Cetre, e nei Salter], e nei Timpa
ni , e nei Cembali, e nelle Trombe (3) . Da. quefti due fagri 
Tefti della noftra Vulgata refta incerto, fe Davidde piutto. 
fto fonaffe alcuno Strumento, ovvero folamente danzaffe , 
oppure l ' u n o , e I 'altro facefle. Gl'Interpreti tra fe non 
convengono, ne di alcun chiaro lume ci favorifcono. Cer
tamente ii Goidonio ( 4 ) e di parere, che '1 Santo Re in 
quefta pompa non altro operaffe, che il Suono. Per altro 
la Verfione Arabica ci aflicura, che in quefta funzione Da. 
•vidde , e tutti gl' Ifraeliti canta-vano dinnanzi al Signore ( 5 ) ; 
e '1 Parafrafte Caldeo ci fpiega la materia del Canto, di-
cendo, che Da-vidde, e tutta la cafa d' Ifraelle loda-vano da. 
•vanti al Signore [6] ; anzi nel primo de' Paralipomeni non 
folamente la Verfione Arabica, ma ancor la Siriaca, aper-
tamente dicono, che Da-vidde, e tutti gl' Ifraeliti fortemen. 
te canta-vano da-vanti al Signore Cantici, e Laudi, adoprandfr 
Cetre, Nabli, Cimbali , e Sifiri, Corde fonore , e Tintinnabo. 
li ( 7 ) ; Nel trafporto adunque dell'Arca dalla cafa d 'Abi-* 
nadab, Davidde, e tutti gl'Ifraeliti cantavano lodi al Si
gnore , e accompagnavano il Canto col Suono degli Stru
menti gia nominati. Che che ne fia perb, certo e , che 
dopo tre mefi fu fatto 1' altro trafporto dell' Area Santa 
dalla Cafa d' Obededom alia Citta di Davidde nel luogo 
magnificamente dal Santo Re preparatole ; e nella folenni-
ta di quefto trafporto la Sacra Storia racconta, che, Da-
<vtdde falta-va quanto piu mai pote-va alia pre fenza del Signo-) 

F 2 re; 

.3) J. Paralip. cap. X1U. verf. 8. Porro David , & univerfus Ifrael Judebant 
coram Deo omni virtute in canticis, & in citharis, & pfalteriis, & tympanis, 
& cymbalis, & tubis. 

(4) Gordon, in verf. j . cap. VI. fecundi Regum. Ludebant. Hoc explicat ee-
lebritatem hujus nobilis, & facrar pompa. , in tot muficis inftrumentis, & applau-
fu. Nee tamen legimus hie faltafle Davidem, ut tamen poftea faciet, verf. 14. 

(5) David vero, & omnes ifraelita. canebant coram Domino lignis cedrinis, 
& abiegnis, & fidibus, nablis, tympanis quadratis, & cymbalis. 

(6) Et David , & omnis domus Ifrael laudabant ante Dominum in omnibus 
lignis abietum , & in chinaris , & in nablis, & in tympanis, & in quadrupli-
cibus, & cymbalis. 

_(7> Syr. David autem & omnes Ifraelita: magnifice canebant coram Domino 
cantica, adhibitis citharis, nablis, cymbalis, & fiftris. Arab. David autem 
& omnes ifraelita: totis viribus canebant coram Domino Jaudes, adhibitis fidi
bus, cymbalis, tintinnabulis, & citharis. 
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re; e che Da-vidde, e tutta la cafa d* Ifraelle conduce-va 
V Area del Tefiamento del Signore con giubbilo, e col fuono del
la Buccina ( 8 ) , In molti antichi Codici, ed Edizioni per 
altro fi legge : E Da-vidde percuote-va negli Strumenti armo-
niofi, ovvero fofpefi alia fpalla, e faltava di tutta forza alia 
prefenza del Signore; e che Da-vidde &c. (_?). La Verfione 
Greca de'Settanta non dice, che Davidde fahabat, ma che 
percuote-va negli Strumenti armoniofi, ovvero fofpefi alia fpal
la ; e che Davidde, e tutta la cafa d' Ifraelle adduffero I'Ar
ea del Signore con giubbilo , e con -voce di Tromba ( xo) . La 
Siriaca : che Davidde cantava davanti al Signore con ogni 
fafto ; e che cosi Davidde, e tutto Ifraelle adducevano I'Area 
del Signore con giubbilo, e con voce di Tromba fx 1 j : L'Ara
bica ; che Davidde comincid a lodare con ogni fafto il Signo* 
re ; e che Davidde , e tutti gl' Ifraeliti guidavano I'Area con 
*voci di lode, e col fuono delle Buccine ( 1 2 ) . II Parafrafte Cal-
deo ; che Davidde lodava in tutta la forza davanti al Signo. 
re; e che Davidde, e tutta la cafa d' Ifraelle portavano 
V Area del Signore in giubbilo , e in voce di Corno ( 13 ) . Nel 
Primo poi de'Paralipomeni ( r 4 ) , defcrivendofi quefto me. 
defimo folenne trafporto dell'Area dalla Cafa d'Obede-
dom alia Citta di Davidde, fi dice, ch' egli era veftito 
_/' una Stola di biffo , e tutti i Leviti, che portavano I'Area , 

e i 
(8) 11. Reg. cap. Vl. verf. 14. e. *.. Et David faltabat totis >iribus ante 

Dominum . . . . Et David , _ omnis Domus Ifrael ducebant arcam teftamenti Do
mini , in jubilo, & in clangore buccinx. 

(9) Vide P. de la Haye in Bibl. Max. II. Reg. cap. VI. 
(10) Et David pulfabat iyopy-traif HppLoafiivois , qua verba in pluribus antiquir 

B'bliis , tam M. S., quam impreffit latine vertuntur, in organis armigatis , id. 
tft, uti explicant Glofta ordinaria, Lyranus , e_f alii , ad annum ligatis ; in 
Toliglottit tamen vertuntur , in Organis modulatis coram Domino . . . . Et Da-
v J , & univerfa Domus Ifrael adduxerunt arcam Domini cum jubilo , & cum 
voce Tubar. 

(it. David autem canebat coram Domino cum omni faftu . . . Ita David & to-
tus Ifrael addticebant arcam Domini cum jubilo, & voce tubs . 

(i_) Ccpitque [David] laudare omni cum faftu Dominum... David igitur, & 
omnes Ifraelita. ducebant arcam vocibus Iaudis, & fono buccinarum. 

(13) Et David laudabat in omni fortitudine ante Dominum... Et David , & 
omnis Domus Ifrael tollebant arcam Domini in jubilo, & in voce cornu. 

(14) 1. Paralip.cap. XV.verf. x-j. & xS. Porro David erat indutus (tola byf-
fina, & univerfi Levitas, qui portabant arcam, Cantorefque . . . . Univerfufque 
Ifrael deducebant arcam federis Domini in jubilo, & fonitu buccina: _, & tubis, 
gt cytnbal.s, __ nabjis, & citharis concrepantes, 
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t i Cantori; e che tut to Ifraelle conducevdno VArea del fat
to del Signore in giubbilo , e fuono della Buccina , rifonando 
colle Trombe, e co' Cembali, e co' Nabli, e colle Cetre; dove 
le Verfioni Siriaca, e Arabica leggono: Davidde, e tutti gl' 
Ifraeliti conducevano I' Area con Cantici , e Suono delle 
Buccine, Trombe diritte e curve, e alzavano le lor voci fin al 
Cielo [ . $ ] . E allora fu, che Michol figliuola del defunto 
Saul le , e moglie di Dav idde , offervando da una fineftra i l 
R e fuo Conforte fa 1 t a r e , e danzare davanti a l l 'Arca, il di-
fpregib nel fuo cuore , ficcome racconta la Sacra Storia (16 ) . 

In quefti Tefti non v ' e nella foftanza varieta , e difcor-
dia ; che anzi 1' uno mirabilmente giova alia piti ch ia ra , e 
perfetta intelligenza d e l l ' a l t r o . E perb da tutti infieme ri
levafi, che l'umiliffimo Re n e l l ' u n o , e ne l l ' a l t r o trafpor
to del l 'Arca , depofte le reali vefti, e affunte quelle d e ' L e -
viti Can to r i , unitamente con effi, e danzaffe, e fonaffe , e 
cantaffe, per dimoftrare col piede , colla m a n o , e colla vo
ce , ficcome dice Francefco Luca Brugenfe nelle fue Anno
ta t ion! al Cap. VI. del fecondo Libro dei Re (17) 1'interna 
fua allegrezza , e celebrare con tal tripudio le glorie del 
fuo Signore . 

Ne fu di tanto folamente c o n t e n t o , ma a maggior 
decoro e culto del Santuario venne a ftabilire e difporre 
c i b , che era fpettante alia Mufica, la quale la prima voL 
ta per coraando regio ot tenne onorevol pofto al fervigio 
dell ' Altiffimo Idd io : diffe dunque David ai Principi dsi Le. 
viti, che coftituiffero fra i fuoi fratelli i Cantori cogli Stru
menti Muficali, cioe coi Habli, e le Lire, ed i Cembali, ac 
ciocche rifuonajfe altamente il fuono dell' allegrezza . E deter-
minarona in Cantori , Eman , Afaf, et Etan cantavano 
battendo i Cembali metallici. Zaccaria » ed Oziel ec, cantavano 

fu 

(15) Verfio Syriaca*. Itaque David , & omnes Ifraelita. deducebant a r cam. . . 
cum cant.cis, & foniru buccinarum rec_arum, & inflexaruitt , vocem attollentes 
jtv caelum ufque. Verfio A*abica; fie deducebat David, omnefque Ifraelita; ar
cam fedens Domini cum canticis, & vocibus tubarum planarum, & inflexarum, 
& attollebant voces fuas ad exceffum ufque. 

( i . ) II. Reg. cap. VI. verf. io . & I. Paralip. cap. XV. verf. 19. 
(i_». Si mul enim & faltavrt coram Doraino David, & pulfavit, & laudavit; 

pede, mauu, ore, ....tiara cordis indicans, & gkuiam Domini celebrans. 
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fu i Nabli gli arcani, Mattatla, et Elifalu ec, fu le Cetre 
d' otto corde, fe dir non vogliafi all'ottava alta, cantavano 
i Cantici di vittoria. Ma Chonenia il prima tra i Leviti pre. 
fiedeva alia profezia , cioe al Canto intonando la melodia, poi-
che era molto peri to..... Ora Sebenia e fofafat ec. Sacerdoti 
fonavano le Trombe avanti I' Area di Dio ,,,. E tutto Ifrael-
lo guidavano I' Arc a di pace del Signore tutti giubbilo fefteg. 
giando col fuono della Buccina, delle Trombe, dei Cembali, dei 
Nabli, e delle Cetre (18 ) . , , . coftitui fe'el fopra gli Strumen
ti del Salterio, e fopra le Lire: Afaf accio rifonafie coi Cem-
ball; Banaja, e Jaziele Sacerdoti, accio fonaffero continuamen-
te la Tromba avanti I' Area di pace del Signore (19). 

In quefta forma la Mufica, che appena comincib fotto 
Mosb a fervire alle pubbliche funzioni di Religione col 
miniftero delle Trombe, e del Canto popolare , ebbe in 
fine da Davidde un regolato ftabilimento al culto del San-
tuario. 

Ne qui fi fermo la fingolar pieta di Davidde, ma po-
fata l 'Arca nel piti augufto fito del reale palagio, deftinb 
Afaf ed i fratelli di lui primi Cantori a lodare il Signore 
col Salmo da fe compofto, il quale comincia: Confitemini 
Domino, & invocate nomen ejus (20) . In effo Salmo al ver
fo fecondo fi ordina alle genti : Cant ate <_. pfallite, le qua
li due parole vagliono fecondo P intelligenza comune degli 
Interpreti , Jo fteffo che lodate il Signore colla voce can-

tan-

(18) l.Paralip. cap. XV. verf. 16. Dfxitque David principibus Levitarum, 
ut conftituerent de fratribus fuis Cantores in organis muficorum , nablis videli
cet , & lyris, & cymbalis, ut refonaret in excelfis fonitus laefitix. Conflitue-
runtque verf. 19. Porro cantores, Heman, Afaph, & Ethan, in cymbalis 
aneis concrepantes. verf. 10. Zacharias autem , & Ozial &c. . . . in nablis arca
na cantabant. verf. %i. Porro Mathathias, & Eliphaiu &c in citharis pro 
octava canebant epinicion. verf. i*. Chonenias autem princeps Levitarum, pro-
phetise praeerat, ad pra_cinendam melodiam : erat quippe valde fa piens . . . verf. 
44. Porro Sebenias, & Jofaphat &c. . . . Sacerdotes, clangebant tubis coram ar
ea Dei verf. 18. Uni. erfufque Ifrael deducebant arcam federis Domini in 
jubilo, & fonitu buccina:, & tubis, & cymbalis, & nablis, & citharis con
crepantes. 

(19) J. Varalip. cap. XVI. verf. 4. j . _ Conftituifque . . . Jehiel fuper organa 
pfalterii, & lyras: Afaph autem ut cymbalis perfonaret, Banaiam vero, & Ja-
ziel Sacerdotes, canere tuba jugiter coram area federis Domini. 

(10) ibid. cap. xv i . _ . . 

J* 
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tando, e cogli Strumenti al Canto concordi ( 2 1 . . Tale 
concordia era propria dei Salmi, fe non al tro, poich£ que
fti erano una fatta di Poefia, cui mirabilmente s' adatta il 
Suono. E* la Poefia una unione di parole, o naturaie o 
artifiziofa , atta ad efprimere, non folo il fentimento di chi 
paria, ma ancora 1* affetto, onde egli e commoffo, la qual 
commozione per la via dell' udito entrando, commove fi-
milmente 1'animo degli afcoltanti [22] . Ad avvivare quefta 
commozione ferve non poco, fecondo l'efperienza di tutte 
le Nazioni, il Suono, e perb recar non dee maraviglia, fe 
ai Cantici degli Ebrei s'univano gli Strumenti; che un'ac-
coppiamento di tal fatta era ben loro dovuto; e malfime ai 
Salmi Cantici, la piti parte diretti ad efaltare le lodi, e le 
glorie del Signore Iddio, a rendergli grazia dei benefizj. 
ricevuti, ed alle volte a celebrare le fefte folenni Sacre o 
Profane, nelle quali circoftanze luogo avervi dovea 1'eftro 
Poetico, ed il Suono, che gli deffe valore (23 ) . Lafcio agli 
Eruditi 1' impegno di decidere qual foffe la Poefia Ebrea, 
o pure ancora fe mai vi fia ftata. 

E fe dovefli entrare anch* io in quiftione, m* appigHe-
rei alia par te , che concede almeno ai Salmi ed ai Cantici 
la natural Poefia, ornata d'alcun Metro piti femplice e piu 
piano , tanto richiedendo il Suono e la Melodia, di cui gli 
Ebrei privi non furono [24] . 

E vaglia il vero, che alia Poefia loro s' uniffe alcun 
Metro, lembra non effervi alcun luogo a dubitarne, non 
folo perche, efclufi i tempi piti rozzi, non s 'e mai veduto 
ufcir Poefia da veruna Gente o Nazione , che non foife or

nata 
( n ) Menochius in Pfal. 104. v. i . Ore canite , & muficis inftrumentis per-

fonate in ejus laudem. Mariana in lot. at. Cantate ei , voce. Et pfallite ei , 
inftrumento . 

(11J Omnis poeds vocibus certo ordine quodam compofitfs, numero & men-
fura terminatur. Nam cum levitate & facundia majeitas conjuncla , atque fuayi-
tas , delcclando attentionem concUiat . i t . fit eadem opera , ut non modo iis, 
quas percellunt animum, atque voluptate atficiunt, delec_etur auditor , fed etiam 
i i s , quae ad virtutem con-Jucunt, facile afTentiatur. Plutarc.de Homero lib. 

(13) Ab. Elettry ; Ragionam. fulla Poefia in generale , ed in particolare fovrtt 
quella degli Ebrei. 

(14) UAb Eleury, ei il P. Calm, nelle loro Difert. poc' anzi accennate fom-
miniflrano -juanto lume tal' ma brttmar Pofta a tien* intelligent* della prefente 
rietrea. t 

k 
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nata d'alcun Ri tmo, ma principalmente, perche effendo ef-
fa inftituita per diletto tanto del Poeta, quanto di chi 
Y afcolta , era neceflario, che alcuna regolata mifura, lega
ta da giufte pofature, la riduceffe a fervire al fin pretefo, 
le quali pofature, ordinatamente difpofte , le danno un 
non fo che di dolcezza , quanta ne pub in fe avere una 
fpezie di Cantilena, non indegna affatto del nome, e dei 
pregi di qualche leggier Melodia ( 2 5 ) , 

Se non altro certamente i Salmi vanno fparfi tutti di 
tal trafporto, ed eftro, e di formole , e di concetti si vi-
vaci ed al t i , che s' effi non foffero Poefia, non fapremmo 
che cofa ella foffe, e pejb quefti almeno dovranno effere 
ftati legati ad alcun Metro; il quale poi , fe molto o poco 
ferva al Suono, mi rimetto a chi bene entrambi conofce. 

Sono di tai natura la Cantilena, e il Suono, che vi-
cendevolmente fi fvegliano. Davidde ad eccitare in sb lo 
fpirito profetico, cantando i Salmi, toccava la Cetra. Cosi 
ad avvivare lo fteffo fpirito altri Profeti ricorrevano al Suo
n o , ficcome leggefi nel Primo dei R e , di quella truppa 
di Profeti, che al Suono del Salterio, Timpano, Tibia , 
e Cetra , profetavano ( 2 6 ) ; e cosi pure far fuole preffo 
noi chiunque fi pone a verfeggiare, come diced all ' im-
provvifo. 

Quanto al Canto, che abbia quefto forza di muoverct 
al Suono, b cofa popolare, e notiflima; e quindi la Poe
fia , ridotta dal Metro al valore di Cantilena, fe affatto 
non ci guida al Suono, almeno lo invita, e gli rende piii 
facile la ftrada di ricorrere fopra i Verfi. 

Ni vale 1' opporre 1' ufo, che abbiamo d' accompagna-
re il Canto Fermo de' Salmi d 'oggidi , nulla riftretti tra 1 
cancelli del Metro, Primieramente il Canto , qualunque 

fia fi, 

(15) Quintilian. lib. 9. cap. ult. Poema nemo dubitaverit imperito quodatn 
initio fu fum, & aurium menfura & (imiliter decurrentium fpatiorum obfervatio-
ne efle generatum, mox in eo repertos pedes. Vide etiam lfaacum Voffium : De 
Poematum Cantu , & viribut Rythmi * Scaligerum: De Arte Poetica ; Ger. Jot 
Voffium : De Natura Artium • Et alios, qui fufe tract ant de hoc argumento . 

(16) I. Reg. X. j . Obvium habebis gregem prophetarum defcendentium dei 
excel fo, & ante eos pfalterium, & tympanum, $c tibiam, & citharam, ipfof. 
que prophetantes. 
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fiafi, e un foletico, com'abbiam detto, che a fe quafi chiaa 
ma il Suono; poiche in fine, che altro e il Canto, fenon 
fe una Melodia di voci articolate ? Secondariamente qui non 
fi vuole, che il Metro Poetico obblighi al Suono, ne che il 
Suono fenza Metro non poffa accompagnare una Cantilena, 
ma folo fipretende, che il Metro muova alquanto, e come 
faciliti la ftrada al Suono. 

Sembra adunque affai ragionevole , che il Metro poe
tico , di cui non fu priva la Gente Ebrea , ferviffe al co-
modo di quanto richiede il Suono, e la Melodia, allorchd 
s' abbia ad accoppiare al Canto , maflime nelle pubbliche 
pompe , la cui dignita non permette trafcurare qualunque 
cofa poffa renderla piti facilmente perfetta. 

Ma cheche foile di cib rifpetto agli Ebrei , egli e cer
ta cofa, ftante 1* univerfale offervazione , ch' effi , oltre la 
Melodia, non mai fi fono avanzati al Contrappunto, tal
che i Salmi non fi fa fieno mai ftati da effo loro cantati a 
piti parti different)', come pure accompagnati da Melodia 
di Strumenti alio fteffo tempo diverfa. Ma di cib piti 
diffufamente in una Differtaz-one. Prima d'ufcire dall'af-
fare dei Salmi compofti la maggior parte da Davidde, giu-
dico aflai confaccente all' argomento noftro il riflettere, 
che non poteano a meno di non effere in ufo appreffo agli 
Ebrei certe Cantilene note e popblari, con cui quefti Can
tici all' improvvifo, come fovente avvenne , compofti, ad 
evitare ogni confufione fi regolaffero. Tali Cantilene le 
penfo alle intonazioni dei noftri Salmi affai conformi, le 
quali otto di numero fervono all'ampiezza di tutta la Sal-
modia; fe non altro quefte determinate Cantilene vengono 
approvate dal confenfo degli Scrittori, che s' impiegarono 
alia interpretazione dei Salmi . Ne vale , che la Melodia 
determinata, o come fi dice , 1'Arie di quefte Cantilene 
non fieno alia noflra notizia pervenute , il che fanno riflet
tere il Fleuri, Ciario, Genebrardo [27] &c. altro tfler,do 

G che 

ft*}) Fleur} Ragionam: fupra cit at. • P. Calmet : Diftertaz.. fopra Lamnazearh 
traduzione di Lucca Tom. 3. pag. 503. ; Clarius : Pr&fat, in Pfalm. ,• Genebrardus in 
Pfal. 4. 1. ,• Flaminius : Prxfat. in Paraphr. Pfalm. ,• Maldonatus i Eftius s _•<_-
riana; Tirinus i Menochius • Malvenda • & alii in Pfalm. 
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che quefte Arie o Cantilene ci fieno note , ed altro che da. 
gli Ebrei foffero ufate fecondo 1* aflerzione di tanti e tan. 
ti Efpofitori (28 ) . 

E' famofo nella Salmodia il vocabolo Sela, che trova
fi interrompere fovente il Tefto Ebraico, il quale corrif
ponde al Greco Diapfalma. E' affai incerto appreffo tutti il 
vero fignificato di tal vocabolo, volendo alcuni con S. Ago
ftino (29), che indicaffe un ripofo o fia filenzio frappofto al 
Canto; Svida e Teodoreto penfano, che foffe una mutazio-
ne di Tuono [ 3 0 ] ; altri ch 'ei fia un contraffegno d' un 
nuovo fenfo, o d'una nuova mifura di verfi; altri in fine 
un filenzio di voci, che deffe luogo al fuono degli Stru. 
menti, oppure all' entrata degli ftefli ( J I ) ; giacchb : i Sal-
mi allora fi cantavano colla Voce unita all' Organo ( 3 2 ) , 
c i o . , ftante 1'uniforme interpretazione, al Concerto di piti 
Strumenti [ 3 3 ] . E fe qui vogliamo afcoltare i moderni, 

cui 

(i8) Bartolocii. Biblioth. Mtgna Rabbinica P. t. pag. 104. Non fatis liquet, 
quo modulamine, five Tono fuerit concentus Pfalmorum; fed certum eft, eos 
iifdem Inltrumentis jam enumeratis fuifle decantatos, fecundum fpeciem foni ap-
propmtam lnftrumento ipfis Cantoribus co tempore bene notam: ad nutum 
Menatziach Pracentoris, five Pra_fed:i Mufices, qui Pfalmos aliis decantandos 
dillribuebat, Pfalmorum erat modulat io . . . . Ifta vero Mufica Inftrumenta erant di-
ft.nda fecundum varias modulationes, & Tonos eis notos , ex quibufdam vocibus, 
quae irr titulis quorundam Pfalmorum etiam hodie inveniuntur, ut advertit Kim-
ch us, & numerat in tifulo Pfalmi quarti his verbis: Et erant Inftrumenta divifa 
fecundum variat melodias apud illos notat. Ex his autem melodiis , feu variis 
pul fat iambus Inftrumcntorum quxdam voeabatur 1. Alamoth , quemadmodum fcrip-
turn eft ( t . Para lip. 15. _ o ) . In Nabliis (cantabant ) fuper Alamoth . Scriptum 
eft etiam ( Pfal.46. v. 1.) fuper Alamoth Canticum. Quadatn alia vacatur 1. 
Keghinbib, dr" ad hane { melodiam) dictus eft ( decantandus eft) hie Pfalmus . 
Alia appellabatur 3. Mafchtl. Alia 4. Michtim. Alia 5. Scigaijbn. Alia 6. He* 
chilbth. Alia 7. SighiJonbth. Alia 8. Gbithtth. Haftenus Kunchius. 

[19] S. Auguft. in Pfal, 4. Diapfalma, interpofuum in canendo filentium . 
C30) Theodoret. trxfat. in Pfalm. Diapfalma igitur videtur mihi i n n u e r e . . . 

cantus vicililrudinem. 
(,.1) Hieron. ad Marctl.de voce Diapfalma. Quidam Diapfalma commutationena 

m-tri d'_.eritnte(Te: ahi paufationem fpiritus: nonnulli aiterms fenfus exordium. 
(31) Hieron. loc. cit. 
(33) Expofitorei in Pfalmos , ftipr&cipue Theodor. loc. cit. Cum enim magnus 

David chores inttituiffet, Deoque hymnorum muficam attuliffet, non illi quidem 
aliqucm fruflum quaerens, fed utilitatem populo concilians ; palam eft , feciffe , ut 
cun aliqua harmonia & chori concinerent, & ij , qui inftrumentis utebantur, vocem 
edertnt confonantem. Quin etiam cantiones ipfae multas habent modorum vices: 
lyrae quo que , & cithara: fuas habent pulfuum varietates. Eft etiam in tibiis nmU 
ta hujus generis difcrimina videre. 
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cui fempre 1' antico non molto piacque, quefto Sela o 
Diapfalma dovra valere il medefimo, che 1' Euovae pofto 
al fine d 'una Antifona per accennare il Canto del Salmo. 
Laonde Io fanno un Segnale della Mufica Ebrea di valore 
non conofciuto (34 __ 

Ma cheche fiafi della giufta . gnificazione di quefta ce-
lebre parola, fembra affai convenevole il concludere, che 
aveffe relazione a qualche Cantilena, imperciocch& fe rr«o-
ftrava il tempo di far paufa al Canto , o di variare il Tuo
no , o di far qualunque fegno agli Strumenti, gli e cofa 
natural iffma , che in verun modo cib effere non doveffe 
con incomodo e noja degli afcoltanti, la quale fenza dub
bio farebbe accaduto fe quefto Sela aveffe operato a capric-
cio, o non compiuta alcuna dicevole Melodia, la quale di-
cevole Melodia altro in fine non farebbe ftata, e non era , 
che una veriflima Cantilena . Che fe poi s' aveffe a fentire 
coi noftri Moderni [35] , ficcome VEuovae e fempre qual
che parte di determinata Cantilena , che accenna il reftan
te della fuddetta determinata Cantilena , cosi la noftra pre
fente controverfia farebbe decifa , ed i\Sela non folo, ma 
ogni Salmo farebbe ftabilito in una fiffa Melodia o Canti
lena Ebraica. 

Mi fia lecito avanzare un mio debol penfiere , che nel 
leggere 1'Ecclefiaftico mi forfe in mente , quando m' in-
contrai la , dove dice di Davidde : Che fece dolci i Modi 
( 3 6 ) , altro quefti modi non fono, fe non certe forme, le 
quali, trattandofi quivi del Canto, faranno forme di Can
to ; e tali forme afferma 1' Ecclefiaftico effer ftate rendute 

G 2 dol. 

(34) Calmet differt. loc. cit. <_r Biitionar. facr. Script, voce Selah . Boffuet 
difiert. de Pfalmis cap. VI. n. *x. Eft quidem ca nota faepr intertexta Pfalmis, 
interdum etiam in fine polita: quam vocem Septuaginta , & Theodotion , & Sym-
Siachus Diapfalma vertunt, eaque defignari volunt canendi vices, aut flcxus. 

(3.} Gejerus , Hammondus , Forfter, Buxtorf. apud Calmet loc. cit. 
(36) Erclefiaftic. cap. 47. n . Cornel, a Lapide in he. cit. hie exponit: Un-

de in fono eorum dulces fecit modos, turn quia fanxit, ut Cantores dulci vocum , 
& inftrumentorum melodia pfalmos canerent , turn quia dulces canendi modos , 
& tonos ipfe per fe, perque fuos muficos pra?fi<5tos adinvenit, & Cantoribus 
ufurpandos pratferipfit, uti in Ecclefia latina Cantum Ecclefiafticum ad certos 
modos, & tonos redegit S. Gregor. Ponttf. Id David fcciffe patet ex tituli« 
Pfalm, 4. j . c. 7. tfs* alterum in Hcbrat. 

f. 
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dolci per ordine ed invenzione di Davidde. Come pub mai 
darfi, che quefti rendeffe dolci tali forme di Canto, fenza 
ridurle ad una certa forta di foave Melodia ? Quindi io 
inclinava a favore dell' ufo delle Cantilene nel Rito Ebrai-
c o , ma pure dubitando di me medefimo, nulla avrei mai 
con tal mio difcorfo conclufo, fe il Menochio non m' a-
veffe animato coll' affermare anch' egli , che il Santo cita
to R e : trovd i dolci modi di cantare , ed i Tuoni effo da / - , 
e per mezzo de' fuoi Mufici , e preferifte ai Cantori, che gli 
adopraftero ( 3 5 ) . E per vero dire , a vifta di si chiaro paifo 
dell' Ecclefiaftico, confeffo finceramente non ancora faper 
ben intendere, come tanto tempo fi fia dubitato fe gli E-
brei abbiano pofta in opera la Mufica artifiziofa , deter-
minando le fagre Melodie, tuttochfc quefte a noi fieno 
ignote . 

Ma pofta a parte la probability di quefte Cantilene 
particolari e determinate , e feguir volendo la fola certez-
za , quefta ci guida agli Strumenti, che nel Rito Ebraico 
fervivano ai Salmi, i quali furono tra loro diverfi , per 
modo che, quando piti infieme , quando un folo, tra lo
ro s' univa col Salmo ; anzi ve n' erano tra quefti Salmi 
alcuni, ad accompagnare i quali col Suono, era deftinato 
un tale piti tofto, che un ta l 'a l t ro Strumento ( 3 5 ) . Sia-
m o , e vero, privi delle memorie , onde ftabiiire, anche a 
quefti Salmi particolari il loro particolare Strumento, 
mentre ancor que' pochi Salmi, che nel loro Titolo por-
tano alcun nome dello Strumento, lo portano involto in 
tante ofcurita , che non lafciano trafparire fufiiciente lume 
a chiaramente difcernere or lo Strumento, ora la qualita 
dello fteffo; pure abbiam fuori di dubbio alcuni di que-

. 1 1 1 1 — • . . . — . 

( 35 ) Menoch, in loc. cit. 
( 36 ) S. Jo; Chryfoftom. Protbeoria in Pfalm. inter opera dubia ejufd. S. Pa. 

Iris Tom, 5. Ed _.. Parif. pag. 539. Sufcitavit illis Deus rcgem ( David ) virtute 
prsedi.um, jullum, & prophetatn , qui compofuit librum Pfalmorum CL. a Spi-
xitu San&o moms, metrice fecundum metrum linguae fuae proprium ; ipfofque 
canebat cum modulatione, cumque ryttimo, inftrumentifque diverfis, choraeis & 
cantionibus. lpfe namque citharam tenebat , diverfofque regebat minorum pro-
phetarum choros: ita enim vocabat eos, qui cum prophetis verfabantur ; faepe 
quoque filios prophetarum nommavit; qui diverfa tradtabant inftrumenta : alius 
cymbala, alius Sjiulas, alius tympana, alius tubas, alms pfalterium & citharam. 
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gli Strumenti, che a tal uopo venivano adoperati. Nel 
fecondo dei R e , e nel primo dei Paralipomeni molti , co. 
me s' e detto qui fopra, ne vengono citati, ma il Salmo 
centocinquantefimo altri ne porta; ficch& _•' unione di que
fti Tefti fa difcernerli tu t t i . Lodate il Signore dice 
quefto, nel Suono della Tromba . . . . . nel Salterio , e nella 
Cetra . . . . nel Timpano, e Coro . . . . nelle Corde , e nell' Or
gano . . . . nei Cembali ben riffonanti . . . . nei Cembali di giub-
bilazione ( 3 7 ) . Cio£ nei Cembali di Suon piti gentile, co
me erano i piccoli, che, percofli col de to , fonavano, e 
quei piti grandi di metallo, che, battuti aflieme con qual
che ordigno, davan Suono piti ftrepitofo (38) . 

Quefte fono le poche memorie fpettanti alia Mufica, 
che il regno di Davidde ci famminiftra, e la maggior par
te di quefte avvolta in mille dubbj . Ma che ha a farfi? 
la gran lontananza dei primi tempi, e le vicende dell* 
eta , che vennero, toglie e turba talmente la ficurezza dei 
monumenti, che mai fperar poffiamo di trarci fuor d ' in-
certezza * 

_ 

Dal-

(j?) Pfalm. 150. Malvenda in eundem Pfalmum*. Retulerat jam inftrumenta 
enrata, five enchorda, quae nervis intenduntur , ut Nablium , Cithara: deinde 
crufta , quae pulfantur , ut Tympanum , Cymbalum; tandem fubdit univerfa 
pneumatica , qua: fpiritu & vento inflantur. 

(^8. Malvenda in I. Paralipom. cap. Xv. 19. diftinguit duplex hoe Cymba. 
lorum genus bis verbis: In Cymbalis aeneis ad faciendum audire: ut fignifice-
tur fuifte ea cymbala valde refonantia , ad differentiam Cymbalorutn parvi Sa« 
BI , quibus uti folent mulieres in choreis. 

* 



1 

gm$ 

Vella fabbriea del Tempio a tutto il %egno 
di Salomone. 

I {__• 

C A P . V I I . 

STanco del lungo Regno per l'avanzata di lui et_ , voi
le Davidde fgravarfi d' un tanto pefo, addoffandolo 
ai giovine fuo figlio Salomone. Allora fu, ch' egli 

adunb gl' innumerabili preziofi materiali per la fabbriea 
dell' augufto gran Tempio, diffegnandone la ftruttura , ed 
affegnandovi i Minifterj [ i ] . L'ultimo, non v'ha dubbio, 
di quefti non fu quello dei Cantori e dei Sonatori, non 
folo per la quantita loro, ma per la dignita e per 1'eccel-
lenza. Congregati tutti i Principi d' lfraelle, i Sacerdoti, 
ed i Leviti, fcelfero dugento.ottantotto Profeffori, ed il ri-
rnanente Difcepoli, in tutto quattromila [2 ] . Parte venne 
deftinata a fonare in onore dell' Altiifimo Dio i varj Stru

menti 
(1) I. Paralipom. cap, x x n . XXIIT. 
(t) I. Paralipom. cap.xxttt. j . Porro quatuor millia janitores: & totidera 

Pfaltae canentes Domino in organis, quae fecerat ad canendum. Et cap. xxv. 7 
Fuit autem numerus eorum cum fratribus fuis, qui erudiebant canticum Domini* 
cantfi doclorcs, ducenti ofloginta ofto • 

Sk. • . ____,- r 3*__4_lV 



Cap. Vlh 55 
menti gi_ per effo ordinat i , par te , cioe i Levit i , furono 
affegnati Cantori a lodare la Maefta del loro Signore, non 
meno mattina e fera, che nell* offerta degli Olocaufti; nei 
Sabbati, ed alle Calende, e in ogni altra Solennith fecon
do il numero, e le Cerimonie ad ogni cofa prefcritte (3) . 
Erano a tal' opra diftribuiti in ventiquattro Clafli, che a 
vicenda fi fuccedevano. Ogni clafle s' impiegava una Setti-
mana, a cui un'altra Clafle fottentrava nel miniftero . I 
Cantici erano ftabiiiti; i Sonatori toccavano i Cembali, i 
Salter/, e le Cetre, e gli altri Strumenti, ftando al lato 
orientale de i rAl ta re , mentre con efli centoventi Sacerdoti 
davano fiato alle Trombe, movendo tant 'al to la Voce, ed 
il Suono, che ampiamente diffufo a gran diftanza udir 
potevafi . 

Quefta folenne pompa delle reali paterne prefcriziont 
fu con tal rifpetto ricevuta , e con pari puntuale diftinzio. 
ne efeguita dal Sapientiflimo figlio Salomone, che fpezial. 
mente nell'augufta Dedicazione del famofo di lui Tempio 
fabbricato alle glorie del Dio vivente, cornfpofe alia fa-
gra maeftofa funzione. Quefto rito non folo per dovere fu 
fempre fatto offervare da Salomone, ma di buona ragjone 
ancor non fpiacevagli, facendolo il fagro Tefto peritiflimo 
nonch .• di Poefia, fopra tutto di Mufita % infin piti faggio 

d' Eta a 

(3) I. Paralip. cap. x x u r . 30. Levita. vero-, ut (tent mane ad confi'tendum , 
& canendum Domino: fimihterque ad vefp.ram tam in oblarione holocauftorum 
Domini, quam in fabbatk, & calendis,. & folemniratibtis reHquis•,. juxta nu-
merum, & cacremonias uniufcujufque rei , jugiter coram Domino. Et cap, xxv. 
v. 1. Jgitur David , &c magiftratus exercitus fegregaverunt in miniftf-rium filios 
Afaph, & Hainan, & Idithun: qui prophetarent in citharis, & pfalteri's , _ 
cymbalis fecundum numerum fuum dedicato fibi officio fervientes. De filiis Afa. 
ph : Zacchur, & Joftph, & Nathania , & Afarela, filii Afaph , fub manu Afaph 
prophetantis juxta regem. Porro Idiihun ; filii Idithun, Godolias,. Sori, Jefe-
ias , & Hafabias, & Matharhias, fex, fub manu patris fui Idithun, qui in ci-
th;ra prophetabat fuper confitentes & laudantes Dominum. Heman quoque: fiiii 
H-man , Bocciau , Mathaniau , Oziel , Subuel, __ Jerimoth, Hananias , Hanani , 
liiatha , Geddelthi , _- Rom.mthiezer , & Jesbacafla , Melothi , Othir, Maha-
zioth : omnes ifti filii Heman Videntis regis in fermonibus Dei , ut exaltaret cor
nu : deditque Deus Heman fi. os quatuordecim , & filias tres. Univerfi fub ma
nu P.itris fui ad cantandum in Tempio Dimini diftnbuti erant in cymbalis, & 
pfalteriis, & citharis, in mmiitena duinus Domini juxta regem: Afaph videli
cet , & ldithiim, & Heman. 

_ 
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d 'Etan Ezraita, d 'Omen , di Calcon , e di D o r d a ( 4 ) , i 
quali erano Cantori e compofitori dei Cantici. Refta per 
ultimo da faperfi, che , ficcome dal Tempio non erano 
efclufe dal Rito Ebraico le Donne, cosi era loro permef
fo fervire tra i Cantori e Sonatori alia Solennita delle di
vine lodi. Diede Iddio, fi legge nel primo dei Paralipome-
n i , ad Eman quattordici figlj e tre figlie, ed in appreffo: 
tutti fotto il comando di fuo Padre erano diftribuiti a cantare 
nel Tempio del Signore (5) . Cantavano dunque non meno 
i figlj, che le figliuole , e perb miniftravano col loro Can
to nel Tempio le Donne. Ma qui chieder potrafli, come 
fi dovean ammettere le feminine all' offizio dei Leviti , ad 
effe ragionevolmente impertinente, anzi come mai le Don. 
ne potean trovarfi nel Tempio cogli Uomini? Rifpondo 
colla fcorta della Divina Scrittura , e de' facri Spofitori, 
ch' era lecito alle femmine, maffime de' Cantor i , il can-
tare alia prefenza del Signore, ne alle Donne era proibi
to l'ingreffo nel fagro Tempio, nel quale anzi fi trattene-
vano alcune, giorno, e notte ad orare . 

Infatti Anna figlia di Fanuelle non dimorava mai fem
pre nel Tempio, dando opera ai digiuni, alle orazioni, 
ed ai fagri Cantici? ed effa fu, che comincib a lodare il 
Signore, al vedere portato Crifto nel Tempio, e pofto fra 
le braccia di Simeone ( 6 ) . Ed in vero, che meraviglia 
hanno a fare le femmine , quando il Cantare non era mi-
niftero Sacerdotale, e quindi per nulla fagro? E poi 1'ef. 
fere profeteffe non era offizio maggiore ? gli e chiaro ; ma 
quefto loro non veniva interdetto neil' antico Teftamento, 

leg. 
. — . . — 1 • • — . — — 

(4) 117. Reg. cap. iv. verf. 31. 
..) f. Par.alip. cap. xxv. v. 6. in hunc verf. fie exponit Menochius : Tam 

mafculi quam foeminae cantabant in tempio. Toftat. Abulen/is quxft. x .v. in cap. 
3.5. I. Paralip tam filii, quam filiae Heman canebant coram Domino, eo 
quod erant filia; ejus eruditae circa canticum Domini , ficut filii , & hoc littera 
iignificat: nam poftquam dicit, quod Deus dedit Heman fihos r<_. , & filias 3. 
fequitur. Univerfi fub manu Patris fui, ad cantandum in Tempio Domini diftri-
buti erant: ergo tam filii quam filiae cantabant. 

(6) Luc. c. 1. ad 36. 38. Et erat Anna prophetiffa , filia Phanuel, de tribu Afer 
. . . . . Et haec vidua ufque ad annos oclogmta quatuor: qua- non difcedtbat de 
Tempio, jejuniis & cbfecrationibus ferviens nccle ac die. Et haec , ipfa hora fu-
perveniens confitebatur Domino: & loquebatur de illo omnibus, qui exptftabant 
redemptionem Ifrael. 

I 

1! 
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leggendofi d'Anna madre di Samuelle, e di Olda fotto il 
regno d 'Ozia , che amendue profetavano, fvelando i gran 
fegreti, e facendo a laude deirAltiffimo Cantici (7) ; anzi 
il Toftato ed il Menochio pongono nel Tempio i Cori del
le fanciulle, che nelle maggiori folennita anch' effe can. 
taffero (8) . Se dunque v'erano quefti Cor i , fe oravano 
nel Tempio, e fe le figliuole d'Eman fotto ii Padre nell' 
ifteffo Tempio fervirono, fenza fallo, al Canto, che non 
era miniftero fagro, ogni ragion vuole, che noi pure, 
non oftante il fentimento contrario degli Ebrei, r i feri to, 
ed abbracciato dal P. Lamy (9) , che noi , difli, ne da 
tale impiego, ne dall'ingreffo del Tempio efcludiamo le 
Donne. 

H Dal 

__• ___/'.?_* ***' Uf ***** *?* * "}• *' *"•"/• »•• E t o r a v f t A n n a , & a i t : Exultavit cor meum in Dom _o , & .exaltatum eft cornu meum in Deo meo : &c. Et IV. Reg. 
_*._*_' ""' _4' t l $ ' J e r u n t , t a t l u e H e I c i a s facetdos, & Ahicam, & Acbobor, 
Ft ,1 . , . j • a d H o i d a m prophetidem , uxorem Sellum , filii Thccuae 

« . _ ? _ ? C'S : H a e c d i c , t D o m i n u s D e u s I f r a e l &c. 
__ J , ra '" *' Paral'P* XXV. l"*ft* lA.Menocb, ibidem. Paraphraf. Chald. 
sn Ecclefiaftes cap. . . 8. Grox.su, 3 Chat Hon. in 1. Paralip. cap. _$. 20. 
rt-rJlL r n u m c r a m u s Cantores templi , quarrendum an inter illos Scriptura 
__V r l L . n n l r i c c , s * N _*ant Judaci s funt Chriftiani qui id credunt &c. P. Ber. 
nar. Lamy. De Tabernac. Paderi, . Lib. 7. Sett, u tag. n76. 

• 
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\Val %egno di Salomone fino alia diftru-xfione, 
e rijfacimento del Tempio. 

C A P . V I I I . 

D Alla dedicazione del Tempio pafsb un Secolo vuoto 
di qualunque monument© d'alcun rimarco per or
dine alia Mufica. Elifeo perb fegue a fomminiftrar-

ne uno degniffimo di particolar rimembranza . Pregato que
fti dai Re Joram, Giofafatto, e quello d'ldumea a voler-
li trar d' imbarazzo, poich& erano nel deferto di Moab-
bo fenz' acqua e fenza rimedio, fenti moverfi ad ira al
ia vifta di Joram nemico del vero D i o ; a cal mare la 
quale, e a render!! difpofto a ricevere l'impreflione del
lo Spirito del Signore; Guidatemi, diffe, un Sonatore ; il 
quale fonando, fi ftefe fopra efto lui la mano del Signore 
( i ) , cio£ il mentovato Spirito fcefo incontanente fovra 
d' Elifeo , fi diede a profetizzare . Ecco il primo efempio 
del coftume, che tennero tal volta i Profeti per eccitare 

in 

(i) IV. Reg. cap. 3. ver. 15. Nunc autem adducite mihi pfaltcm. Cumque 
canerct pfaltes, fada eft fuper eum manus Domini. 



Cap. VllL 5P 
in fe medefimi il divin'eftro, onde le cofe avvenire mani. 
feftaffero. 

Anche i Cantori furono impiegati dal Dio delle vitto-
rie ad ottenerne una fingolare fopra gli Ammoniti e i Moa-
biti a favore di Giofafatto. I isgri Cantori, difpofti giufta 
1* ordine, che teneano nel Tempio, fervivano nell' Elercito 
di Vanguardia co' loro muficali Strumenti; n£ si tofto i 
Leviti ebbero cominciato a Cantare , che lo fpavento oc-
cupando i Nemici, rivolte quefti contro fe medefimi l 'ar-
m e , cominciarono ad ucciderfi, ponendo colla lor ftrage 
il fine alia guerra [2 ] . 

Cosi pure fi fervi l'Altiffimo dei Sacerdoti col mezzo 
delle fagre lor Trombe, il cui fuono empiendo di tenore 
F armata di Geroboamo, diede in tal modo ad Abia Re di 
Giuda una compiuta vittoria (3) . 

Ma fe fin'ad ora ci fiamo allegrati nell'aumento della 
Mufica, abbiamo a qui dolerci d' aicun fuo decremtnto; 
che grave certo dovette foffrirne, quando circa trecento 
fettant'anni dopo la vittoria d' Abia colla diftruzione di 
Gerufalemme e del Tempio, cadde nelle mani del Tiranno 
Babilonefe ( 4 ) . Non che, come vogliono alcuni, quefta 
nella Famiglia d'Afaffo cattiva , s'annientaffe , ma pure e 
forza, che alquanto languifle ( 5 ) . Non cosi pe ib , che al 
parere di varj Scrittori molti Cantici ron foffero, o 
compofti, o cantati intorno F Eufrate, con cui deplo-
rando le loro miferie, imploravano gli Ebrei [<5] dall 'Al-

H 2 tif. 

(r) II. Paralipom. cap. xx. v. xi. & xx, Deditque confilium populo , & ftatuit 
Cantores Domini, ut laudarent eum in tutmis fms, & antecederent cxercitum , 
ac voce confona dicerent: Confitemini Domino, quoniam in aeternum mifericor-
dia ejus. Cumque coepiftent laudes canere, vertit Dominus infidias eorum in fe-
metipfos . . . . & percuffi f u n t . . . . v. 18. Ingreffique funt in Jerufalem cum p. !te-
riis , & citharis, & tubis in domum Domini. 

(j) II. Paralipom. cap. x n i . v. 14. Refpicienfque Judas vidit inftare hel
ium ex adverfo, & poft tergum , & clamavit ad Dominum: ac Sacerdotes tubis 
canere ceperunt . . . . v. i . . Fugeruntque filii ifrael Judam , & tradidit tos Dcus 
in manu eorum. 

(4) J V. Reg. cap. _f. 
t_] Pfal. 1 3 . ___. Super fluminaBabylonis, illic fedimus & flevimus: cum re. 

cordaremur Sion . v.x. In falicibus, in medio ejus, fufpend.inus organs noftra. 
[6J Vedi P.Calmet Pfaumes compofez ptndant la captivite riferiti nella Dif. 

fert. Sur la Poef. & la Muliq. T. 1. p. x. edit. Amfterd. 17x3 in !_.__.. 181. _ 
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tiffimo il foccorfo. Talche , quando per divina ifpirazio-
ne Ciro , ad efli finalmente renduta la liberta, conceflegli 
ancora il riffacimento della Citta e del Tempio ( 7 ) , non 
vi rimaneffero Cantori e Cantatrici, onde riordinare la fa-
gra lor Mufica colla pienezza dell' antica prima di lei fo-
lennita (8) . 

La felicita di quefto avvenimento aflicura la Mufica 
della prefenza, e dell' impiego delle Cantatrici nel divin 
Tempio, non folo nelFoccafione di quefto nuovo, ma an
cora nel primiero di lui ftabilimento, poich£ null' altro 
qui fi fece , fe non fe reftituire le cofe appartenenti al Sa-
gro culto nelFantica lor forma. 

Fu certa inoltre la difpofizione de' Cori muficali F uno 
dirimpetto a l l 'a l t ro , quafi appunto come oggidi veggiamo 
in alcuni Templi [9] . Cosi pure accerta il coftume, chela 
v' era, di cantare a vicenda i verfetti dei Canti , o pure 
framezzandovi lo fteffo intercalate (10) . 

J 

Del-

li) I. _/_ cap. 1. & feq. 
[-] Ibid. cap. 1.41. Cantores: filii Afaph, centumvigintiocto, & verf. 6%. 

Cantores atque Cantatrices ducenti. 
1 (9) II. Efdr. cap. i t . 31. Afcendere autem feci principes Juda fuper mu. 
rum, & ftatui duos magnos choros laudantium. 

(to) J. Efdr. cap. 3. v. n . Et concinebant in hymnis & confefllone Domi
no : Quoniam bonus, quoniarn in aeternum mifericordia ejus fuper Ifrael ; qua 
fie cxponit Mariana. Et concinebant. Hcbr. Et refpondebant : Sic Septuag. qua. 
fi dicat : ViciflGm canebant, alternating. Vide Boffuet. in Pfal. 67. v. x6. 



3ella Mufica Ehrea net Con-vhi, nell* Eftpiiej 
e nelle Vendemmie. 

C A P . IX. 

LA poffanza , che tiene la Mufica fu '1 cuore umano, fi 
riconofce chiaramente dal fervigio , ch' ella prefta al
le piti forti ed oppolte paflioni , come F allegrezza e 

la meftizia(i). Di quefta fervitti ne fa ficura fede Fufo an
tico, che tennero quafi tutte le Nazioni, fin le piti barba-
re, nel volere feco la Mufica ai Conviti (2) , ed alle Efe. 

quie 

(t) Finis [ Mufica: ] ut delecTfet, variofque in nobis moveat affeflus , fieri 
autem poflimt cantilena: fimul trifles & d'eleclabiles, nee mirum tam diverfa. 
Ren. Cartef. Compend. Mufic. pag. t. Plutar. Sympcfiac, I. quad. %. 

(%).... deleclari 
Cantu & cithara, hsec enim ornamenta convivii. Homer. Odif. xi. v. 450. 

Qui hymnos in f'ftivitatibus , 
Et conviviis & ccenis 

Ir.venerunt, vitae jucundas suditu voluptates . Euripidi, Medea. Plutare.lib. i, de 
Conv. Quintil. lib. i . Inftitut. Jul, Caf Bulenger. de conv. cap. 8. Ifidor. I.n. 
Orig. cap. 15. Andr. Baccius de conv. Ant iquor. lib.}, cap. I J. lib. 4. cap. J. J«* 
feph. Laurent, de conv. veter. cap. 1. 

I 
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quie (3). II qual coftume fervarono certamente ancora gli Ebrei, 
bencl__, con che modo, e con che r i to , ci fia affatto igno. 
t o . L'ufarono nei Conviti, come ne accerta Ifaia , dicen-
do ; La Cetra, e la Lira , e il Timpano, e la Tibia, ed il 
Vino nei Conviti voftri ( 4 ) , cosi pure F Ecclefiaftico : e co. 
me la Mufica nel Convito del Vino {<f\, ed in oltre lo ftef
fo .* ed il Concerto dei Mufici nel Convito del Vino (_. , Uni-
ti agli Strumenti effer pur vi dovevano Cantori almeno, 
fe non Cantatrici , effendo in forza di tanto fignificare la 
parola Mufici , i quali, febbene affegnati qui fopra al 
Convito del Vino, nulladimeno e affai verifimile , che ad 
ogni convito veniffier chiamati ad eccitarvi coll' armonia la 
conveniente allegrezza (7) . 

Ecco il luogo, che reneva la Mufica nei Conviti: ma 
quale e quanto ne aveffe ne' funerali procureremo al pcfli-
bile di ftabilirlo. Sappiamo da S. Matteo, che effendo ve. 
nuto Gesu Crifto in Cafa del Prencipe, e veduti i Tibiani e 
la Turha tumultuante , diceva; andatevene, poiche non e mor. 

ta 
(3) juxtaque co'locarunt cantores 
Lucius principes , hi flebile carmen, 
Hi quidem lamentabantur . . . . Homerus in funere Heiloris . Illiad. 14. v. 710. 

Cantabat mceftis tibia funeribus. Ovid, faflor. lib. 6. Mortuos quoque ad fepu'tu-
ram profequi oportere cum cantu , plurimarum gentium , vel regionum inftituta fan-
xerunt. Macrob. in fomn. Scip. lib. x. cap. 3. Alexand. Aprodif. lib. 1. Probl.*j6. 
Sedulius lib. 3. Polydor. Virgil. De rerum inventorib. lib. 6. cap. i e . 

(4) Cithara , & lyra, & tympanum , & tibia, & vinum in conviviis veflris. 
Jfai. cap. 5. v. u . Et fiunt cum cithara & pfalterio, & lyra, & organo, & vi
no convivia eorum . Paraph. Chald. 

(5) Et ut Mufica in convivio v _ i . Ecclefiaftic cap. 49. v. x. Vulg. f_r Septuag. 
Et ut canticum in convivio vinofo. Syriac & quam canticum inter potan-
dum . Arab. 

(6) Comparatio Muficorum in convivio vini. Ecclefiaftic. cap. .x. v. 7. 
Ideft, fie eft melodia in convivio, quia ficut cibus reficit corpus, ita melodia 
fenfus. Lyran. 

(7) Feci mihi cantores & cantatrices , & delitias filiorum hominum , fcy-
pho$, & urceos in minifterio ad vina fundenda . Ecclefiafles c. _ 8. quern lo
cum fie exponunt Tremelius , (£* Junius , ac Buxtorftus , ut refert Malvenda : 
Symphoniam, & quidem omnimodam, ideft muficam harmoniam quamque vocis, 
foni; aut utriufque, & omne genus melodia., nam vox Hebraca , de qua tanto-
pere Interpretes laborarunt, fignificat proprie vaftationem : & quia eft natura 
melcdiae , ut vocibus paribus difparibus, itemque fonis fimilibus , & contrariis 
eonficiatur ipla, in quorum mixtura, & temperatione alterum ab altero ita 
frangitur, ac veluti vaftatur, ut ex omnibus concinnum aflurgat melos , concor-
diaque difcors [ ut Ovidius loquitur], propterea huic muficae cornmoditati no
men vaftationis inditum eft. 



Cap. IX. <*3 
ta la fanciulla, ma dorme [8 ] , e quindi fi ricava il coftume 
d'ufare i Sonatori da Tibie nella pompa funerale ( 9 ) . 
Sappiamo inoltre dai Rabini , che ad effi Sonatori fi ag-
giungevano le lamentatrici. Dice R. Maimonide : // Marito 
e obbligato feppellire la Conforte morta, ed i lamenti farle, ed 
il lutto fecondo il coftume di tutti i Paefi, Ed infino il piu 
povero fra gl' Ifraeliti vi impieghera non meno di due Tibie, e 
di una lamentatrice; che fe fia il ricco , il tutto fi faccia con. 
forme alia dignita di lui(10). Lo conferma ii Talmud, or. 
dinando ancora: il piu povero in Ifraelle ( morta la moglie ) 
non impieghera meno di due Tibie, ed una lamentatrice ( n ) . 
II numero di quefte Tibie fi regolava dal grado , e dalle 
facolta del Defunto, onde fcrive di fe medefimo Giofeffo 
Ebreo, che , fparfaft voce della fua morte, furono per gli 
fuoi funerali a gran prezzo raunati molti Sonatori da Ti
bie, che daffero principio all' efequie (12). Che poi ne' 
funerali Ebraici fi ufaffe anche il Canto, noi altrove (13) 
offervammo, che F efequie di Giacobbe furono col Can
t o , e verifimilmente co' Strumenti celebrate, Ed ora ag-

giuft-

(8) Cum venifTet Jefus in domum principis, & vidiflet tibicines, & turbam 
tumultuanttm, dicebat : Recedite, non eft enim mortua puella , fed dormit. 
S.Matthn. cap. 9. v. 13. Talibus utebantur antiquitus in fepulturis magnarum per-
fonarum , ut provocaretur multitudo ad fktum: Et tales dicuntur hie tibicines, 
carmen fei licet lugubre cantantes. Lyran. In omnibus Veteris Tertamenti libris 
nullum extat inftrumentorum muficorum in funenbus ufurpatorum veftigium; 
conduc.itiae tantum deprehenduntur praeficae, & funebres naeniae; muficae vero in. 
terdiclum erat tamquam rei intempei.ivae: Muiica in luftu importuna narratio . Ec. 
cli. xi.6. Noviffimis autem Reipublicae fuae temporibus Judaei a Gra_is, vel a Ro-
manis muficorum inftrumentorum in funeribus confuetudinem funt mutuati. Teitis 
eft , neque obfeure , Jofephus de Bello /. 3. . 1 _. flit in loc.cit. S. Matth. Calmet. 

[ 9 ] Funereofque modos cantu Iacrymante ferebant 
Tibicines, plangorque frequens confuderat aedes . Sedulius lib. ___. Vide 

etiam Lightfoot. Hor. Hebr. in S, Mat. c. 9. 13. apud Spencerum de Legib. Hebr. 
T. x. I. 4. _ 9. p 1135. & Grotium Rot. in S. Mat. loc. cit. 

( 10 ) i_. Maimonide, cap. 14. S. 13. apud Spencer, loc. cit. p, H37. 
( 1 1 ) In Chethubboth , cap. 4. 5. 6. apud Spencer, loc. cit. p. tt*\S. 
(ri) Nam & Tofephum in excidio occubuilTe nunciatum eft; id quod maximo 

luclu replevit Hierofolymam : & per fingulas quidem domos itemque cognatio-
nes imifforum quifque lugebatur a fuis; lu_.us vero ducis publicus erat: & hi 
quidem hofpitcs , alu propinquos, amicos alii, nonnulli etiam fratres plorabant ; 
]oAphum autem univerfi, adeo ut per triginta dies Actus & lamentatio incivita-
te non ceffarint; plurimofque conduxerint tibicines qui fibi lefiu pra:irent. Elav. 
Jofepb. de Bella Judaic, lib. 3. cap. 9. ». S« «* ed,t* Havtrcamp, 

(13. Vedi il cap. 3. p. xj. 14 
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giungiamo, che Davidde compofe un Cantico lugubre (14), 
il quale, giulta il fentimento degl'Interpreti fi cantb nella 
morte di Saulle, e di Gionata (15). Anzi nella morte del 
Re Giosia, come abbiamo dal fecondo dei Paralipome-
ni : Tutto Giu da e Gerufalemme pianfero Giosia , e il Pro. 
feta Geremia compofe in quell' occafione delle Lamentazioni, 
che furono cantate per gran tempo fra i Mufici e le Cantatri-
d , e queft' ufo era come paffato per legge in lfraello (16 ) . 

Ma le vendemmie quelle erano, ove la Mufica princi. 
palmente regnar dovea , occafioni d'allegrezza e di fette, 
e perb non h maraviglia fe molti favj Interpreti fieno di 
parere, che il Salmo ottavo, F ottuagefimo, e F ottuagefi-
moterzo (17) , ove fi rammentano i benefizj conferiti da 
Iddio al Popolo d' Ifraelle, fatti foffero da Davidde da 
cantarfi al tempo dei torchj, cioe delle vendemmie (18) . 
La quale interpretazione s' uniforma a quanto le altre 
Nazioni piti colte fatto hanno fempre, ed oggidi pur 
fanno nella fuddetta occafione, ruftica h vero, ma fempre 
piena di giubbilo (19). 

So, che la parola Githith del Tefto Ebreo, pofta in 
ciafcun titolo de'fuddetti tre Salmi, ottavo, ottantefimo, 
e ottantefimoterzo, la quale nella Verfione Vulgata h tra-

dot-

[14] 11. Reg. c. 1. v. 17. Planxit autem David planflum hujufcemodi fuper 
Saul, & fuper Jonathan filium ejus. 

(15) Mariana in loc. cit. planclum &c. alii lamentationem vertunt. Sed fi-
gnificat ad modos fl.biles cantilenam compofuifTe , quam naeniam latine vocamus, 
feu monodiam : ita Malvenda , & Jof. Hebr. Antiq. I. •*. c. *. Praeterea autem Nae-
fiias compofuit & laudationes funebres in gratiam Sauli & Jonathan, quae etiam-
num manent. 

(16) Et univerfus Juda & Jerufalem luxerunt eum: Jeremias maxime: cujus 
omnes cantores atque cantatnees, ufque in praefentem diem , lamentationes fuper 
Jofiam replicant, & quafi lex obtinuit in Ifrael. II. Paralipom. cap. 35. v. 4. x%. 

(17) Titul. Pfalm. 8. 80. 83. ex Verf. S. Hieron. Vidlori pro Torcularibus &c. 
(18) Forfterius , Menochius , Gordoniu, , Bojfuet . 
(19) Et Satyri quatientes in aere funofam comam 

Confimile exemplum docli Bacchi, 
Maculofas circumftringentes in humeris pelles cervorum 
Bacchias ftreptbant eadem lingua fonantis carmen Echus , 
Pedibus faltationem amantibus conterentes vuam , 
Eviurri canentes Nonnius Dionyfiacor. lib, 11. v. 351. ad 356. 

De la Cerda in Virg. Georgi. lib. x. v> 5. Athen&us lib. 10. Petrus Caftellanus 
_ I O N I 2 I A deSeftif Grttcor. Jof, Lamentius Varia Sacr.Gentil. cap.iB. 

I 
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dotta pro Torcularibus, fo uiffi, che variamenta dagli Efpo-
fitori % interpretata (20). La fanno alcuni fignificare quan
to abbiam detto [21] . Altri vogliono, che dinoti uno ftru
mento particolare di Mufica inventato, ed ufato in Get 
di Paleftina (22) . Vi fono pure , che penfano effer con effo 
indicato un certo genere di Melodia, fecondo cui fi canta
vano i tre Salmi notati qui fopra [23]. V hanno altri in 
fine, cui piace farla fignificare una fpezie di Canzone par
ticolare a quelli di Get [24]. Ma cheche di cib fiafi , ogni 
qualvolta colla fcorta de' primi Padri , e Dottori di San
ta Chiefa fi ammettano come Tefto della divina Scritru. 
ra i Titoli prefifli ai Salmi (25), fembra pur ragionevole 
F unirfi al fentimento dei primi Interpreti, non tanto per 
la probability, che v' era d' un tal feftofo tripudio nel 
tempo delle vendemmie, quanto ancora fe ftiamo alia for. 
za , ed all* ufo della parola Torcular , la quale non folo 
nella Verfione Vulgata, ma ancora in quella di S. Girola-
mo peritiflimo della lingua Ebraica fa il Titolo a tre fagri 
Cantici tutti fparfi d'allegrezza, che altra certo non po-
teva effere piti convenevole al Titolo, fe non quella delle 
vendemmie, cui percio dovea preffo gli Ebrei affaiffirno la 
noftra Mufica, forfe, e fenza forfe unita al concento de-

I gli 
• — — ' ' — • • •• < -

(10) Vide Lyran. in Pfal. 8. 80. 83. Jo: Lorin. Porfteruma Malvenda cit. 
( n ) Grotius . Pro torcularibus . in tempore vindemiae cantandum. Mariana 

in Pfal. 8. Concentu canendus Pfalmus, quo torcularia calcantes utebantur . 
( i t ) Lyran. in Titul. Pfal. ottavi. Eft nomen Hebraicum aequivocum lit dicunt 

Hebra:i : quia Uno modo eft nomen cujufdam inftrumenti mufici iic voCati Hebrai-
ce , eo quod primo faclum fuit in Geth civitate Pfoiliftinorum , & fie exponit 
Rab. Salomon praedi-tUm titulum Pfalmi Dav id : eft ifte, fupple , fuper gittith , 
ideft aptus decantan in tali inftrumento mufico, eo quod diverfi cantus diverfis 
inftrumentis appropriantur. Crotiu, he. cit. Sed Chald_us exiftimat effe inftru
mentum muficum petitum a Philiftinis, quorum urbs Geth . Vatablus inTit.hu. 
jut Pfal. Chaldaeus, ad citharam adveclam e G e t h . G'ub. Genehrard. in eut-d. 
Pfal. Tit. 

(13) Vatablus inPfal.a,. Melodise genus fuit. quafi d ica t , Pfalmus decantan-
dus juxta m .odiam , quae Githit dicebatur: Joan. Lorin. in Tit. Pfal. So. Vel 
de modulatione ad inftar carminis ex his vocabulis hhal ghittbim. 

(14. Jo: Drufii Comment, in Pfal. 8. Alii fcribunt ; initium fuifie nlicujus 
cantilena:, ad cujus modules hacc ode canenda fueri t . Jo: Marian. Montan. 
Thi.m. Malvenda in Pfal. eit. 

< x% ) S. Hilar. S. Hieron, S.Augnft., & alii apud Boftuet. Calmet. Lorin. 
de Tttul. Pfalm. 
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gli ftrumenti contribuire. Non deve perb tralafciarfi an
che fu quefto propofito il fentimento di molti Efpofitori, 
quali vogliono, che nella folennita celebrata dagli Ebrei 
nel fettimo M.fe, appreffo di noi il Settembre, e chiama
ta giorno di ftrepito e fuono di Trombe (26) , e dei Ta-
bernacoli (27), dopo che avevano radunati dall'Aja e dai 
Torcoli i frutti della Terra , i Leviti cantaflero gli accen-
nati Salmi [28] , fingolarmente Fottantefimo (29), nel qua-
le , dalle parole del terzo verfo, fecondo la Vulgata (30) , 
e p-'ti chiaramente dalla Verfione di S. Girolamo (31), ne 
ricaviamO, che il fuddetto Salmo fi cantava in tale occafio-
n_ con Faccompagnamento degli Strumenti accennati (32), 
e , fra le altre caufe in rendimento di grazie all'Altiflimo 
per la raccolta dei frutti (33). 

Del. 

• 
l_p 

(%6) Uumer. cap. 19. ver. 1. Mends etiam fepfimi prima dies venerabilis & 
fanfla erit vobis: omne opus ferviie nun facietis in ea, quia dies clangoris eft 
& tubarum. 

(x-j) Deuter.cap. i<_ ver. 13. Solemnitatem quoque nbernaculorum celebra-
bis p^r feptem dies, quando colltgeris de area & torculari fruges tuas . 

(_8. Milven. inTitul. Pfal.%. In re vetuftiffima tutius eft ignorantiam fateri: 
ac LX _. & Noftro inhaerefcere, pro torcularibus; quod tempore torcularium hi 
Pfalmi canerentur , ideft 8. 80. 83. , ac praefertim in fefto Tabernaculorum , ut 
Theoph;l.tdtus in Joan. Vi i . obfervavit . Vide Menoch. in eund.Titul. 

(19) Lyran. Si. Eftius. Mariana. Manfter. Malvenda . Menoch. Tirinut __ 
Bofiutt in Pfal, 80. 

(30. Buccinate in Neomenia tuba , in infigni die folemnitatis veftra:. 
(31. Clangite in Neomenia buccina, & in medio menfe , die folemnitatis 

noftrse. 
( ? i ) Lyran. in Titul. Pfal. 80. Sciendum, quod Pfalmus ifte fpecialiter 

erat d .autandus in fefto tubarum , ut magis videbitur profequendo : quod inci-
piebat prima die Septembris , quae apud Hebraeos eft in novilunio propinquiori 
atquinoflio autumnali , five fit ante aequinodium , five poft , five in ipfo aequi-
noiitio : 11lo autem tempore communiter completae funt vindemiae in terra pro-
miflSonis, quae calida eft, & idco de vino tunc exprelTo de torcularibus fiebant 
libamina Sacrificiorum in tempio, propter quod Pfalmus ifte intitulatur a torcu-
laribus , feu torculari. Item quia Levitae cantabant Pfalmum non folum vocibus 
huminis, fed etiam muficis inftrumentis ut frequenter diftum eft. Vide etiam 
tpud eund. Lyran. Titul. Pfal. 83. 

(3_) Lyran. loc. at. His pr__i_s fciendum , quod una de caufis quibus Pfal
mus ifte cantab.itur in fefto tubarum , erat pro gratiarum action, de fru&ibus anni 

.coiietfis; quorum colkdio tunc erat completa. 

. 
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'Delia Mufica dei Caldei, e degli altri 
Topoli Orientali. 

C A P . X. 

ORa lafciati a parte gli Ebrei , nel paffare che noi 
facciamo a riconofcere la Mufica, che nei Regni e 
nelle Nazioni ad efli di tempo, e di luogo circon-

vicine fu in ufo, non fi lufinghi t a l ' u n o , che pofliamo 
vantarne non che piena, neppur fufficiente notizia . L'an-
tichita , e le umane vicende le han di modo, come foglio-
n o , diftrutte , che a noi pochiflime folo hanno potuto giu
gnere. Certamente preffo genti date ad ogni luffo , e ad 
ogni magnificenza effa dovea trionfare, e perb effer' arric-
chita di fplendidi monumenti. Ma in vano ne deploriamo la 
perdita, talche e meglio contentarfi di quei pochi, che or 
ora foggiurgeremo. E prima d'ogni altra riferiremo quel
la , che ci viene fuggerita dal Profeta Daniello, nel defcri-
verci la famofa vamta del Re Nabuccodonofor, quando 
comandb, che foffe adorata la Statua d 'o ro in quefta gui. 
ia : Nell' ora in cui udirete il fuono della Tromba, della Ft-

I 2 ftola, 

_L 

_* 

• 
11 
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ftola, della Cetra, della Sambuca, del Salterio, della Sinfo. 
nia, ed ogni fpezie di Mufici, proflefi adorate la Statua d' o. 
ro (ii), Fra tutti gli addotti Inftrumenti due ve ne fono, 
i quali , poich£ per la prima volta dal facro Tefto ven. 
gonci nominati, meritano alcuna dichiarazione , Sono que. 
fti la Sambuca, e la Sinfonia. 

Di quefta vuole il Lirano debba qui intenderfi effere 
uno Strumento Muficale di forma alquanto lunga, folito por. 
tarfi dai Ciechi, ed a toccarfi colle dita (2) ; il che piti pre-
cifamente ci dichiara Cornelia aLapide, defcrivendolo per 
un Inftrumento di Mufica, che per mezzo di una rota di fer-ro 
col girare va ritoccando le corde, e rende un fuono foave fimi. 
le a quello , che a' noftri. tempi . Ciechi poveri pellegrinando 
fuonano (3) ; e que (to variamente vien nominato da un cer
to Elia citato dal Drufio ( 4 ) , dal P. Merfennio ( 5 ) , dal 
Du Cange '$), dal P. K.irker [7] , dal P. Calmet (8) . Di-
verfamente perb vien fpiegato da altri Autori. S. Ifidoro 
lo vuole un legno cavo dall' una e V altra parte coperto d' una 
pelle, qjtale con piccoli baftoncelli vien percojfo ( 9 ) , Grozio 

ce 

'_! 

• 

(t) Daniel, cap. 3. verf. 4 .5 . Vobis d'eitur populis, tribibus, & linguis : 
In hora , qua audieritis fonitum Tubs , & Fiftula. , & Citharae , Sambutae , & 
Pf.ltcrii , & Symp .oniae , . univerfi generis muficorum , cadentes adorate fta-
tuun auream , quam conl.ituit Nabuchodonofor Rex.. 

(x) Hie accipitur Symphonia pro inftrumento determinate oblongo , quod 
fo'ent portare Caeci , & digitis tangitur. Lyran. in loc. cit. 

(3) Symphonia. . . . hie tamen videtur effe inftrumentum muficum . . . quod 
ferro in orbem tradudo agitatur , editque fuavem concentum , quale eft illud , 
qtlod hodie Caeci mendici circumagendo pulfant. Cornel. aLapide in hunc loc. 

(4) Elias in libro, ubi vocum Chaldaicanim fenfa expiicat __ Nomen eft in
ftrumenti Mufici , quod Italice vocatur Symphonia , & Germanice £eir , ideft 
Xyra . Drujius in loc. cit^ 

[*) Harmonic. Inftrum. lib. 4. pag. \6*t, Lyra vel Symphonia. Et Cogit. 
fhyf. M*tbem. Harmon, lib. 4. pag. 339. 

(6). Glojf.tr. Med. & inf. latinit. Vitula, Vidula, Viella , Inftrumentum mu
ficum noftris VioIIe, & Violon diftum &c. 

(7) Lyra mendicorum, Lyra vulgaris. Mufurg. lib. 6. pag. 48s. 487. 
[8] Pt Calmet difput. fur let Inftrum. de Mufique des Hebreux *. On emit 

com m unement que c' eft la Vi c lie ( V i o l a ) : ma il traduttore italiano aggiun-
ge*. una fpezie di Viola, detta dai Fnncefi Vielle , dai Latini Vitula, o Rota-
ta fid is . Sopra di che vedafi du Cange Rota , Refta. 

(91 Synohonia vulgo apoellatur lignum cavum ex utraque parte: pelle ex-
tenfa , quam virguUs hinc & inie mufici feriunt s Fitque in ea ex concordia 
gravis, & acuti fuavifiu .us cantus. S, Iftdor. Qrig, lib. 1. cap. _t« 

\ 
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ce lo defcrive un Flauto torto ( i o ) , altri un Siftro, o 
Tromba [ n ] , O una Lira, Citara, Hublo, o Nablio, o un' 
Arpa [12], in fine la Verfione Arabica in luogo della Sin. 
foma pone la Eiflola (13) . E dopo tante diverfita di fen-
timenti, col parere di S. Girolamo verfatiffimo nelle lin-
gue Orientali, concludo, che in quefto luogo deve inten-
derfi la Sinfonia non un Inftrumento particolare , ma piti 
tofto F unione degli altri accennati Strumenti citati nel 
fuddetto Tefto ( 1 4 ) , non effendo inverifimile, che il Pro-
feta , dopo aver nominati gli Strumenti della Tromba\, Ce. 
tra, Sambuca, e del Salterio, voleffe col nome di Sinfonia 
indicare F unione degli altri ftrumenti ; offervando in ol
t r e , che la Verfione dei Settanta non accenna quefto no
me di Sinfonia , che al verf. 15, quandoche gli altri Stru
menti fono nominati al verfo 5 , 7, 10, e 15 . E per mag-
g;or conferma di quanto fin' ora abbiam det to , trovafi 
quefto nome di Sinfonia ancora in S. Luca , ove defcriven-
do la Parabola del figliuol Prodigo, dice che il di lui Fra-
tello Semare ritornando, ed approflimandofi alia Cafa Pa-
terna tutta in fefta e giubbilo per il ravvedimento del Fra-
tello minore, udi la Sinfonia ed il Coro ( 1 5 . , che la Ver-
fione Siriaca traduce: la voce di un Concento [16], e FAra
bica le voci Confone ( 1 7 ) . Dal che unendo il fentimento 

degli 

(10) Eft autem Symphonia tibia obliqua. Gtotius in loc. cit. 
( I I ) Glofin Ifonis Magiflri apud du Cange Ghffxr. &c. Syftrum , tuba, ge

nus Symphonia.. Du Cange loc cit. Symphonia, Tuba, ad lftud Prudentii lib. 
x. in Symm. 

Flu-tibus Afliacis fignum Symphonia belli 
_i!.ypto dederat, clangebat buccina contra, 

( i t ) Ludov. Pratei Kot& in Perftum . Turneb. lib. xo. cap. i . apud Pra-
teum. V'truv. Archit. lib. 6, cap. i . cum notis Daniel. Babar. Claud. Perault 
nella fua Verf* di Vitruvio. Aggtunge nelle annotaz. al cap. indicato*. & qu'au-
trement il eft appelle petiis , magadis , & trigonos. 

(13) Verf. Arab. Buccina. , Tibiae, Cithara:, Lyrae, Pfalterii, Fiftulae , 
omniumque generum Muficorum . 

(..». S. Weronym. in Epift. ad Damafum P. P. Male autem quidam de Latinis 
Symphomam putant efle genus organi; cum concors in Dei laudibus concentus, 
hoc vocabuio (Unificetur . Symphonia qu'ppe confonantia exprimitur in latino. 

[15J S. Luc. cap. 15. verf. _.$» Erat ausem, films ejus fenio. in agro; & cuai 
Veniret, & app ropinquaret domui, audivit Symphomam , & chorura : 

(-6) Audivit vocem concentus multorum. 
( __• Et audiffet voces confoua*. 

*tt 
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degli Efpofitori (18) di quefto paffo con molti altri del fo. 
praccitato Danielle, a quello degli Autori profani (19), e 
dei Grammatici (20) poffiamo conchiudere, che quefto no
me di Sinfonia, univerfalmente parlando, debba intenderfi 
per F unione di varj ftrumenti. 

La Sambuca Inftromento Orientale, e fingolarmente Si-
riaco (21), fe ftiamo alle varie opinioni, chi pub mai fa-
pere da chi inventato, e cofa foffe? Ateneo col teftimo-
nio di Semo Delio vuole, che foffe inventato da un certo 
Sambice, e che la prima Sibilla F ufaffe (22) ; Svida, che 
foffe inventato da Ibico ( 2 3 . ; e in quanto alia forma il 
nominato Ateneo coll' autorini di Maffurio ce lo defcrive 
un Inftrumento d' acuto fuono compofto di quattro corde 
(24) . Porfirio di forma triangolare con corde di diverfa 
lunghezza (25), Papia per una fpezie di Cetra ruftica [26] , 
Turnebio una Lira, Citara, Nablo, o fia Nablio ( 2 7 ) ; 
ma in fine , feguendo anche in cib il fentimento di S. Gi. 

rola-

(18) Nicol. Gorrani comment, in Evang. S. Luc. he, cit. Symphonia en'tn 
eft fonorum quorumcunque col la t io . Menoch. in hunc loc. Syniphoniam , Confo-
nantiam concordem concentum > 

(19. Horat. de Art. Post. v. 374. tJ t gratas inter men. s Symphonia difcors 
oftendit . Scholiafles vetns ad Horat, in hunc loc. Symphonia eft concentus mul« 
t o rum. Servius. Conjuntfus cantus , Symphonia. 

fto) a-up-ptwict. confonantia , & muficus concentus. Pacciotat, in P. Atnbrof. 
Calepin. Athenis vero avvuvXla quaedam e r a t , concentus ( «./_ <po>vitt) T 'bc inum 
in Panathenaeis concinentiuni. Jul. Polluc. lib. 4. cap. x. Segm. S3. & cap. xv . 
Segm. 107. 

(11) Caufab. in Athen. Certum eft, vetuftiflTmos Orientis populos eo organo 
effe ufos: inde tranfiit ad Gra .os & r e s , & nomen. Idem Caufab. in Perfii Sa
tyr, j . v. Graeci & Latini Sambucam voce Syriaca . . . . d ixerunt . 

[xx] Athen. lib. 14. cap. 15. Sent us Dehus libro D.liadis primo contend!, 
propterea quod in Delo primum ipfius cubitus facli fuerunt, Sambuca inquit pri-
mam Sibyl lam ufam fuiffe, velut praedi.fus Scamnon: ac earn inventam nomina-
tam ab inventore quodam ipfius Sambyce. 

(13) Sambuca:, mufica inftrumenta t r iangula, ab Ibyco inventa. Svida Hi
ftor. pag. mihi 831. 

(14) Cum poftea quaeftio deSntnhuca nafceretur, Sambucam inftrumentum ef-
*e muficum acuti foni dixit Maflfunus. Athens, lib. 14. cap. 14. ex Edit, hiatal, 
d* Comitib. 

(%•) Sambuca triangulum inftrumentum eft , quod ex 'narqualibus longitudi. 
n e , ficut eraflitudine nervrs effi.. tur . Porpbyr. in Ptclem. Harmon. 

f t . ) Du Cange Gloff.med csr inf. latin. Papias: Sambuca,genus cithane rufticx. 
(17. Latini Grscique Lyram , & Citharam , item Nablum , feu Nabhum . Tur-

neb, lib. t o . cap. 1. apud Ludov. Prateum Rots, in Perfium. 
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rolamo (28) unito a quello di S. Ifidoro [29), del Lirano 
[30], ed a l t r i , conchiudo effere un Inftrumento da fiato 
formato da un ramo d 'un albero, fpecialmente di-quello, 
che anche noi chiamiamo Sambuco (31), a guifa di Flau. 
to , e che forma diverfita di fuono per mezzo di buchi. 

Efpofte le varie opinioni fopra dei due particolari ftru
menti indicati da Danielle , refta da efporre F ultima par
te del Tefto mentovato , il quale fecondo la Vulgata dice: 
e d'ogni genere di Mufici ( 32 ) ; fecondo il Tefto Ebraico ; 
ed ogni fpezie di Canto [33]; fecondo la Siriaca Verfione ; 
e tutti i generi di Concento [34] ; in fine fecondo F Arabi
ca : ed ogni genere di Mufica ( 35 ' . Da tutto o b chiaramen. 
te fe ne rileva non folo F unione degli accennati ftrumen. 
ti e fecondo il fentimento del Lirano (36) di mold altri, 
ma ancora del Canto, ora folo, ed ora accompagna to da
gli Strumenti. E di p t i , fe vogliamo convenire con Teo-
doreto (37) . fino i tre Fanciulli Ebrei , Sidrac, Mifac, e 

Ab 

_8) S. Hieronym. Epift. ad Dardanum de diverfi. Genet. Muficor. Sambuca ita-
que , quae apud peritiflimos Hebraeorum ignota res eft, antiquis temporibus apud 
Chaldaeos fuilfe r epen tu r . . . . Propterea autem apud eos Sambuca infcribitur, quia 
multi corticem arboris effe putant, & per fol id ita tem mollis venae, ac mutabilita-
t e m , quafi in modum tubae de ramo arboris moveri poteft: ideo Sambuca dicitur , 
quia aeftatis tmipore fieri poteft. & ufque ad frigoris tempus durare poteft. Are-
fcit emm fecundum communem confuetudinem. 

(19; Ifidor. lib. x.Orig. cap. t o . Sr>.mbuca in Muficis, fpecies eft Symphonia. 
r u m . Eft enim genus ligni f r ag i l e , unde & tibiae componuniur. 

(30) Lyran. i n Daniel, cap. cit. Sambu< ae . Quae fit de arundine perforata, & 
dicitur Sambuca a Sam, quod eft Sol , & bucca quod eft parva buccina: quia fo-
Juoi poteft fieri in aeftate. 

(31) Jul. Caf. ScaUgeri Poet. lib. i . cap. t o . Tibia.. Anriquifiima e Sambuca 
emedulata . Joan. Ray, HiHor. Plantar, cap. i. feci. 3. T. x. Sambucus a Sambuca 
mufico inftrumento, quod alii peclida, alii magadm vocant , dicla puta tur . 

(31) Et univerfi generis muficorum verf. 5. ; o . & omnis generis muficorum 
verf. 7. 15. 

(33) Et omnium fpetierum Cantus . verf. 5. 7 .10 . 
(34) Omniaque concentus genera, verf.-*. 
(35) Et omnigtna. mufica: verf. 10. omnifque generis muficae. _../.___. 
(36) Lyran, in loc cit. Et univerfi generis &c. Hocadd i tu r , quia multa ibi 

erant alia ftrumenta , qu . non expoilunrur h i e . Talibus autem uttbantur in adora-
tk.ne ftatua. ad incitandum homines, quia ex diverfis melodiis excitantur in homi-
nibus diverfa: paffiones, ut paret ad fenfum , & habetur 8. Polit. Ariftotel. 

[%l\Tbeodoret.in cap. fapius cit. Danielit verf. . 1 . Optimam fuim fympho-
niam , & admirabilem hymnortim cantum ei concentui, qui ftatuar adhib.batur , 
opponentes, fimu;que oftendentes, quanto non adorafle prxftantius _ & ita hymnuil. 
exordiuntur: Benediftus es Domine Deus &c. 
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Abdenago in faccia alia gigantefca Statua del fuperbo Na. 
bucco dall' ardente fornace accompagnarono con improvvi-
fo Canto il celebre Inno di lode e di ringraziamento al 
divino loro liberatore ( 3 8 ) . Se confideriamo un Popolo, 
ed un Re gonfio di tante vittorie , e ricchezze indi ripor. 
ta te , immerfo in tante delizie , non v' e luogo alcuno di 
dubitare, che egli non aveffe ancora una Mufica molto 
fplendida, e copiofa; e in fatti S. Giovanni nell'Apocaliffe, 
prevedendo la diftruzione di quella gran Citta ci dk una 
prova molto chiara della di lei Mufica : la voce dei Citta. 
rifti e dei Mufici, con il Flauto, e la Tromba cantanti in te 
piii non fi udira (39) • 

E fe fra le delizie della Babilonia ebbe un fingolar 
luogo la Mufica, ancora altre Nazioni Orientali vollero di-
ftinguerfi , non folo nell' ufo di effa , ma coll' invenzione 
di qualche Strumento particolare. I Fenicj inventarono un 
certo Strumento chiamato collo fteffo nome degli inventori 
Fenice (40), cosi pure il Nablio, o Nablo , col quale Inftru
mento i Fenicj incitavano i Mimi alle danze , ed ai tripu-
dj per celebrare le Fefte di Bacco (41) ; ufarono pur anche 
certi Flauti nei funerali, lunghi un palmo, che nella loro 
lingua fono chiamati Gingre, i quali formavano un fuono 
ftridente, e lugubre (42). 

Anche i popoli della Siria , al riferire di Juba nel li
bro quarto dell'Iftoria del Teatro, furono inventori d 'un 

Inftru-

(38) Benediclus es Domine Deus patrum noftrorum &c. qua verba, quamvit 
in Hebr&o non habeantur , ex Theodotionis editions translata funt . 

(39) Apocalypf. cap. 18. verf. i t . Cum impttu projicietur Babylon urbs ilia ma
gna : nee amplius invenietur. Et vox chharaedorum & muficorum, & tibia , atque 
tuba canentium non audietur in te amplius. 

(40) Ephorus ac Scamnon in libris de tnventis, id inftrumentum Phcenicem 
vocant, quam appellationem confecutum eft, quia a Phoenicibus fuit inventum. 
Athen. lib. 14. cap. 15. 

(4.) Naublium appellatur, quod Sopater parodus a Phoenicibus inventum efle 
fcribit. Athen. lib. 4. cap. 14. ex verf. Natal, de Comitibur. Caufabon. Animadverf. 
in hunc he pag. 310. Nablum efle Phcenicum, vel Hebraeorum inventum, ipfum 
nomen indicio eft. 

(4t) Athen. loc. cit. Gingriurit Phoenices , ut ait Xenophon , utebantur enim 
tibiispalmi menfurae magnitudine, quae ftridulum , lugubtemque fonum emittebant 

Dicuntur autem tibiae apud Phoenices gingri , ab iis querimoniis quae circa 
Adonim facias fuerunt. Jul. Polluc. lib.^.c. 10.Jul. C&f. Scahger, Poeticltb. i.eap. 
_ . pag. 3 (. Jo; Nicolai de Ritu Baccanalior. cap. 17. & alii . 
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Inftrumento chiamato Triangolo ( 43 ) , o Trigono , di forma 
triangolare ( 4 4 ) . Dalla Siria furono condotti da Vero, al 
riferire di Capitolino dei Sonatori d'Inftrumenti da Corde, 
e da Fiato (45) \ il che , coll'aggiungervi i Timpani, vien 
confermato da Giovenale (46); anzi certe Donne vili , e 
vagabonde fi diftinguevano col fuono dei Flauti, ed erano 
appreffo dei Sirj chiamate Ambnhaie, o^Sonatrici Siriache 
di Flauto (47). 

F_iferifce Polluce [48] , che gli Aflirj ufarono un certo 
Strumento compofto di tre corde chiamato Pandnra, ri-
trovaro pero prima dagli Arabi col nome di Tricordo (49). 
Pitagora vuole, che la Pandura foffe invenzione dei Tro-
gloditi , e foffe fabbriea ta dal Lauro che nafce nel Mare 
(50) • dai quali popoli aflerifce Clemente Aleffandrino foffe 

K anco. 

(43) Inftrumentum illud , quod triangulum vocatur. Athen. ex verf. Nat. 
de Comitib, hb, 4. cap. 14. 

(44) Inftrumentum porrS muficum, quod Trigonum (Triangulari fisura , 
Jacob. Dalecamp. in Adn0tat.) vocant, Juba libro quarto Hiftoriae Theatralis re-
pertum ai Syns fuifle prodit .Idem Athen. loc. cit. juxta verf. Dalecampii, 

(45) Capitolinus in Vero. Adduxerat fecum & Fidicines , & Tib ic ines . . . 
quorum Syria & Alexandria pafcitur voluptate. 

(46 ) Juvenalis fat. 3. verf. 63. N 
Jampridem Syrus in Tiberim defluxit Orontes, 
Et linguam & mores, & cum Tibicine chordas 
Obliquas, ncc non gentiha tympana fecum 
Vtxit 

Obi obferva , proprie tympana vocari gentilia , quippe vox eft a tuppin Syria-
ca . Ludov. Defprez, Nof<e in Horat. ferm. lib. 1. fat. 1. 

_ ^7 ) Papias in Oncmajl. apud Du Cange Giojf. Sveton. in Nerone cap. xj, 
Cafp. Bartholin, de Tibtts Veter. lib. 3. cap. 1. Horatiut lib. 1. Serm. fat. 1. 

Ambubajarum collegia, pharmacopolae, 
Mendici, mimar, balatrones, hoc genus ornne 

Ludov. Vefprez. in hunc Horat. loc. Multa nugantur multi de huius vocis e\y-
tnologia. Syriacam agnofco fponte cum veteri Interprete , qui fie fcribit: Ambu-
baja_ dicuntur mulieres tibicinx lingua Syrorum. Etenim Syris Tibia, five Sym
phonia , Ambubaja dicitur, 

(48) Gothofr. Jungerman. in Jul. Polluc. he. infra cit, Jul. Caf. Bulenger. de 
Iheat. lib. x. cap. *,t. Cafp. Bartholin, de Tibiit veter. UbZ 3. cap. 6. 

( 49. Jul. Pollu. lib. 4. c. 9. Seg. 60. Tnchordum vero, quod Affyrii Pan. 
duram vocant, etiam illorum inventum fuit. Vincent. Galilei Dialog, della Mu. 
fie a Ant. Mcder. pag. 114. 

( . 0 ) Pythagoras.. . .Troglodytas, inquit, Panduram ex ea lauro, qu«e io 
man gignitur, fabricare. Athen. lib. 5. cap. »j . ex Verf. Dalecamp. 

1 
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ancora inventata la Sambuca. ( j r ) . S. Ifidoro, fondato ful 
detto di Virgilio, F attnbuifce a Pane, che i Gentili rico-
nofcevano Dio de' Paftori, dal quale 1' Inftrumento prefe 
il nome (52) , e vuole che foffe una fpezie di Fiftola, o 
Siringa, della quale abbiamo parlato fopra al Capo fecon. 
do pag. 17. I Sciti primi degli altri ufarono il Pentacordo 
[53] , Inftrumento di cinque Corde chiamato Quinquechor-
dium ( 5 4 ) . Che £ quanto per ora di paffaggio ci convie-
ne accennare dei Caldei, ed altri popoli Orientali, rifer-
bandoci a difcorrere degli accennati Strumenti piti diifu-
famente nella Storia della Mufica de 'Greci , giacche quefti 
fi attribuirono come cofa loro propria, non folo tutte le 
Scienze ed Arti apprefe. dagli Orientali % ma fpezialmente 
la Mufica.. 

Del. 

. .1) Clem. Ahxandc Strom, lib. i. Et qui vocantur Trogloditae , Sambu
cam inftrumentum invenere muficum. 

( 5t) S. Ifidor. lib. x. Orig. cap. t o . Pandorium ab inventore vocatum , de 
quo Virgilius: Pan primus calamos cera conjungere plures inftituit. Fuit enim 
apud Gentiles Deus paftoralis, qui primus difpares calamos ad cantum aptavit, 
& Itudiofa arte compofuit . 

( _3 ) Vincent. Galilei Dialog, della Mufica Anti. Modern, loc. cit. 
(54) Qjinquechordium organurn a Scythis repertum eft. Jul. Polluc. loc. cit. 

• » 



"Bella Mufica degli Eg.ay. 

C A P . X I . 

LA fcarfezza delle notizie, che ci ha accompagnati 
finora , non vuole neppure d a \ noi dipartirfi , ancor-
ch_: entriamo in Egitto, che k quanto dire in mezzo 

a una Nazione piena di piaceri, e di luffo, cui nulla cer
tamente dovea mancare di quanto fuole fomentarli. 

Pretende il P. Kirther, che gli Egizj, dopo il Diluvio 
univerfale, foffero i primi riftoratori della Mufica perduta; e 
che da Cam , e Mefiaimo di lui figliuolo foflero nella Mufica 
inftruiri (i) . Alcuni, ccme con molt' altri [2] fcrive il 
Zarlino, hanno avuto parere, the fia detta da Muv voce Egi-
zia , 0 Caldea, e da fyo* voce Greca; che I' una vuol figni. 
ficare Acqua, e I' altro Suono ; quafi per il fuono delle acque 
ritrovata [3] : della quale opinione fu ancora Giovanni 

K 2 Boo 

(1) P. Kircher. Mufurg. lib. t . cap. i. pag. 44. 
[ t ] P. Greg. Reifch. Margar. Philof. hb.x. Trail. 1. de Mufica cap. 3. P. Vanneu t 

in Recan. de Mufi. Aur. lib. 1. cap. x. D. Cerone Melop. lib. 1. cap. 16. $• alii. 
(3. Zarl. inftnut. Harmon. Par. 1. cap. 10. 

_ 
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Boccaccio ne* libri della Genealog.a degli Dei ( 4 ) , e ne 
aggiunge il P. Kircher la ragione dicendo: Perche fu inven. 
tata, e riftorata in occafione, che effi colle cannuccie, delle 
quali fono abbondantifjime le paludi del Nilo , fi formarono i 
loro Flauti (5), o Strumenti da fiato. 

Per dare qualche idea della Mufica de'Popoli Orienta. 
l i , e fingolarmente degli Egizj, i quali per fentimento 
comune furono i Maeftri delle Scienze alle altre Nazioni 
( 6 ) , convien premettere, ch'efli, al dir d'Eufebio, fembra 
che foffero i primi a introdurre F Idolatria nel Mondo (7): 
en' ebbero grande foliecitudine delle Scienze ( 8 j , fingolar
mente delle Matematiche (9) , talmenteche furono decorati 
col nome d' Eruditi (10): e che Mos&, come abbiam vedu-
to fopra nel Cap. IV. pag. 28. col teftimonio di Clemente 
Aleffandrino, fu da effi iniiruito in ogni Scienza ed Ar te , 
il che ci vien confermato ancora da Filone Ebreo ( n ) . Di 
piti convien prefupporre, che i Maeftri, e i Sapienti della 
Grecia, per inftruir. nelle Scienze, e ne l l 'Ar t i , fingolar. 
mente nella loro Teologia, e culto de' falfi Dei, fi trasfe-
rirono nell 'Egit to, come ci defcrive Diodoro : Circa a'co. 
Jlumi e leggi furono si egregi, che mold Greci, ed altri a 
dottrine dati fi transferirono la per imparare , benche con gran 
pericolo . Li piu antichi, e famofi furono Orfeo , ed Omero , di 
poi Pitagora di Samo, e Solone legislatore, e perche li Egizj 
vogliono, che non folo le lettere, il corfo delle ftelle e geome. 
tria fia loro invento , ma tutte le leggi effere dalle loro (.12). 

11 

(4) Giav. Boccaccio Genealog. dtgli Dei trad, per Giufeppe Betufft. Lib. io . 
(5) P. Kircher. Mufurg. $* Prodrom. Copt. cap. 5. 
(6> Mtcrob. Saturnal. lib. 1. cap. 15. 
(7) Eufeb, demonjlr. Evangel, lib. 5. cap. 4. 
(8. iE^yptii habuerunt magnam follicitudinem circa fcientias. Ariftotel. t. 

Cui. com, .0. Primo viguit in iEgypto humanae fapientiae ftudium. Lyran. in 
Ad. Apcftol. cap. 7. ver. xx. 

(9. Aridotel. Metaphyf. lib. t. cap. r. Circa JEgyptum Mathematicae artes 
conftituta: funt: illic enim gens Sacerdotum vacare permirTa eft. 

(io) Apulejtts 1. Fleridor. iEgyptios erudltos 
(11) Phihn. Jud. lib. t . de Vita Mofis. Itaque numeros, & geometnam , 

univerfam mu.ic.im. . . accepit ( Moyfes) ab /Egytus Dodloribus. 
(11) Diodoro Siculo delle Antique Hiftorie fabulofe novamente fatto vol-

gir. &v. Venet. per Gabr. Jolito i j * _ Mb. t . pag. x-j. terg. 

li 
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11 che afferifce anche in altro luogo , accennando fra molti 
Piatone (13 ) . 

Per venire al noftro propofito della Mufica degli Egi
z j , fu '1 bel principio fi prefenta una non piccola difficoha, 
che ci convien iciogliere prima di proceder piti o l t r e . 
11 citato Diodoro riteriice , che appreflo gli Egizj Niftuno 
fi cur a . . . . di Mufica come effeminatrice degli animi ( 1 4 ) . 
Al contrario P ia tone , che da tre Secoli fu anteriore a 
D i o d o r o , nel Dialogo fecondo delle Leggi (15) volendo 
dimoftrare di quanta imponanza fia la d i lapl ina nell ' 
animo de ' fanciull i , fa il Que fuo , fe qualunque cofa di. 
letti il Poet a col ritmo, 0 col canto , la medefima fia a lui 
lecito /-' tnfegnarla ? e rifponde : Cotefto in tutte le Citta, 
fuori che nell' Egitto e lecito farfi. E di nuovo interro-
gando ; In che modo di tu, che fia quefta Legge nell' Egit-
$0 ordmata ? di nuovo parimente r ifponde. Cio e cofa da 
udirfi maravigliofa: perciocche effi conobbero quefto gia, co. 
me mi pare, cioe che convemjfe a' giovani nella Citta I' av* 
vezzarfi nelle buone figure , e ne' canti buoni , il che ora ab. 
biam detto. Ma che , e quali fiano cofe si fatte fe / ' ordmaro. 
no ne' fagrificj, e fuor di quelle , non era lecito ne _' dipinto. 
ri, ne ad altri maeftri di figure, 0 di qualunque artificio in. 
troditrr' alcuna cofa di nuovo , ne di pen far ancor ad altri, 
fuori che a quelle della Patria : ne oggidi egli e lecito far cid 
0 d' into mo a quefte cofe, 0 a tutta la mufica; il che viene 
dal medemo Piatone piti chiaramente dimoftrato nel Libro 
fettimo delle Leggi . Onde per conciliare quefte due opi . 
nioni tra loro si cont rar ie , dobbiam conchiudere , aver gli 
Egizj bandita la Mufica effeminata e mol le , atta folamente 
a corrompere i buoni coftumi, non gik la virile e for.e , 
che ferviva a correggerli ed inftruirli . 

Ora incominciando dal culto degli I d o l i , di cui gli 
Egizj furono fuperftiziofiffimi, abbiamo prove ficure, che 
lo accompagnarono con la Mufica , e lo deducono i fagri 
Interpreti da quel paffb delF Efodo fopra nel Cap. IV. 

Pag-
[13I Diodor. loc, cit. pag. x^. 
O41 Loc. eit. pag. 30. terg. 
t»>l Iradu-itone di Dardi Umbo Fol. III. Edit. Ven. 174 j . pag. 44. 

. 
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P _•>• 32« 33* riferito, allorche il Popolo Ebreo vedendo che 
tardava Mose a difcender dal monte, unito fi prefento ad 
Aronne , e gli diffe : alzati, e formaci dei Dei, che ci prece. 
dano &c, [16] , e ritornando dal monte Mose, vide il Vi. 
tello, ed i Cori (17)» Or ficcome gli Efpofitori convengono 
(18), anzi chiaramente F attetta Ezechiello ( 1 9 ) , che gF 
Ifraeliti faceflero fabbricar il Vitello d 'o ro a fimilitudine 
d' uno degl' Idoli degli Egizj, appreffo de' quali avevano 
per piti fecoli abitato (20) , cosi £ verifimile , che il Canto, 
il Suono, e le Danze, che gli Ebrei ufarono in tal circo. 
ftanza , da i popoli Egizj foffero ufati nei culto de ' loro 
Idol i . 

Tra le fa vole degli Egizj, che Diodoro defcrive, parlan-
do di Ofiri, riferifce la ieguente : Onoro coftui molto Menu, 
rio , come tnventore di belliffime cofe ..... che primo ofiervo il 
corfo delle Jlelle, et I' armonia del canto, et proporzione de' nu
meri . Oltre al fare allotta e la medicina, e la lira con le 
corde di nervi. Ma fol tre a imitazione de' tre tempi dell'anno; 
la voce acuta per la eftate , la grave per lo inverno, la mez-
za per la primavera . . . . Ofyri adunque ., ,, ripartito il regno 
ufci accompagnato dal fratello detto dalli Greci Apollo . . . . Di-
lettavafi et del canto , onde mufici affai il feguitorono, tra* 
quali erano nove verginelle oltra il canto dotte in ogni faculta 
dalli Greci poi chiamate Mufe, et perche Apollo fu maeftro loro 
a quelle e propofto, e mufico appellato [21] . Tra le fagre ce-
rimonie dagli Egizj praticate defcrive Clcmente Aleffandri-
no la feguente : Precede il primo un cantore, portando un certo 
Simbolo di Mufica . 11 quale effi dicono effer neceffario ricevere 
due libri dai libri di Mercurio, dei quali uno contiene gli Inni 
dei Dei, I' altro le ragioni della vita regia (22) . Adoravano 
efli pure con tripudj, canti, e balli i loro Dei , particolar

mente 

( 16 ) Exod, cap. *\x. verf. i . 
( 17 ) loc, cit. verf. TO. 
( 18 ) Bafil. Hieron. Ambrof. Theodoret. Tertul. & alii a Jo: Nieolai de Ritu 

Bacchanalicr. cap. 17. cit at. 
(10) Eiechiel. cap. to. verf. 7. 8. Et in idolis /Egypti nolite pollui . . . . nee 

idola _Bgypti reliquerunt. 
[to] Gen. cap. 15. verf. 13. & Aft. Apoft. cap, 7. vtrf, 6. 
[ t i ] Diodor, Sicul. lib. cit. pag. 9. terg, 
[ t t ] Clem. Alexandr. Stromal, lib. 6. 
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mente Api, e Serapi(2g). Ai Padri fonatori di Tromba fuc-
cedevano 1 figlj (^24). S' applicavano i loro Sacerdoti a dar 
medicine, a ionar gli Strumenti da. Corde , ad efercitare i 
facn Mifterj (25) . Ognuno era inclinato, ficcome ai Carmi , 
cosi a cantare le pubbliche Canzoni (26 ) . Nelle loro Feite 
e Conviti ufavano il Trigono ( 2 7 ) , cosi pure il fuono 
delle Tibie, e dei S alter j , accompagnati dai Cori, e dai 
balli , ficcome raccogliefi da Clemente Aleffandrino (28), 
il quale li detefta e condanna ne' conviti de' Criftiani. Co
fe tutte, che ci afficurano della pubblica attenzione rifpetto 
alia Mufica» V era ancora preffo di loro una Cantilena 
fatta nelle efequie di Lino, la quale ci,defcrive Erodoto ne' 
feguenti termini; e fingolare una cantilena chiamata Lino, che 
in Fenicia, ed in Cipro ufafi, e alt rove conforme le nazioni ha 
diverfo nome ; ed e lo fteffa con quel Lino,. che i Greci cantano , 
coficbe io come d' altre cofe degli Egizj mi meraviglio , cosi fo 
di quefto Lino, non fapendo onde il nome ebbe ; t' fembra > che 
fempre V hanno cantato. Queflo Lino in Egiziaco fi chiama Ma. 
nero . Dicono gli Egiziani , che quefta Manera fu unico figliuola 
del primo Re dell' Egitto , il quale morto intempeflivamente fit 
con quefti lamenti dagli Egizj onorato, ed effi ebbero quefta Can. 
tilena prima e fola ( 2 9 ; . V erano pofcia molti Strumenti 
di tutta loro invenzione; Fra quefti deve annoverarfi per 
primo il Siftro (30), F invenzione del quale viene comu-
nemente attnbuita ad Ifide, e del quale i Sacerdoti Egizj 
fe ne fervivano nelle di lei Funzioni (31). Ofiride trovb 

una 
[13] Jo: Nikolai de Ritu Bacchanaltor. cap. 17. Plutar. de Ifide, _&• Ofiride . 
[14] Herodot. Hiftor. lib. 6. num. _>. Cum __Egyptiis. etiam Laceda-monii in 

hoc congruunt , quod eorum praecones, & t.bicines in pa tern a artificia fuccedunt. 
(15) lud.C&l. Rodig. let!, antiq. li b. 9. cap. 1. Apud ./Egyptios Sacerdotes , 

eorundem traditur fuilfe funclio , remediis, fidibus, ac Myfterns incubuilfe. 
(16. Flavius Vopifcus iBgyptios fcribit efle verificatorcs, & epigrammatarios , 

& ad cantilenas publicas propenfos . Cs.1. Rodigin.. he. cit. lib. ,6. cap. ;_. 
(17. Jofeph. apud Thorn. Galle y not. ad Jamblic. Vedi P. Calmet Dijfert, fopra. 

gli Strumenti di Muf. degli Ebrei. 
(181 Clem. Alexandrin. Pedagog. lib. x. cap. 4. 
(19) Hervdot. Hi fior.. lib. 1. n. 19. tradot, dal Becelli.. 
(30) Vedi fopra- al cap.. V, pag. 40.. 
(31) Syitrum ab inventrice vocatum. Ifis enim iEgyptiorum Regina id genus 

inveniiTe prob.itur. Juvenalu*. Ifis & irato feriat mea lumina Siftro. lnde & hoc 
nullities percutiunt, quia inventrix hums generis eft m u h e r . S. Ifidor. Orig. lib., 
U cap, 11. Apul, Metamorf, lib. 11. Ovid, de tonto.. 

•»___^1 
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una forta di Tromba ufata ne'Sacrificj (32') , ed una fpezie 
di Tibia di molto fuono, formata da una cannuccia d'or-
zo (33) , fingolarmente un certo Strumento chiamato Mo. 
naulo, come per teftimonio di Juba riferito da Ateneo 
[34] , e di quefto Strumento fe ne fervivano ne'Carmi nu. 
ziali [35] . La Lira di fette corde inventata da Mercurio, 
fu portata da Terpandro agli Egizj (*\6), ai quali viene 
anche attribuita la figura della Lira triangolare, o di tre 
corde ( 3 7 ) , cosi pure d 'un certo Canto pompofo ufato, 
ficcome da efli nelle pompe, e ne' Sagrificj, cosi da' Gre
ci , dai Tirreni o Tofcani, e dai Romani ( 3 8 ) . Si fer
vivano efli nelle Guerre del Timpano (39). In fomma queft' 
antichiflima real Nazione avea tanto, che bafta per giudi-
carla amante ed efercitatiflima nella Mufica. E quefte fono 
le notizie, che della Mufica Egizia abbiam potuto dagli 
Scrittori raccogliere. 

I, 

DIS. 

(31) Euftat. in Iliad, apud Cafp. Barthol, de Tibiit Veter. lib. 3. cap. 7. 
(33) Apud JEgyptios multifonans tibia, Ofindis inventum eft, e calamo hor-

deaceo. Jul. Polluc. Onomaft. lib. 4. cap. to. fegm. 77. 
[34I Juba in opere citato ( lib. 4. Hiftor. Theatr. ) , __;yptios fcribit affe re re , 

Monaulon ab Ofiride inventum fuifle. Athen. Can. Sap. lib. 4. ex edit. Dale, 
camp. pag. 17?. 

(35) Jul, Polluc, loc.cit. fegm. 75. Monaulus, JEjiyptiorum inventum eft. Me. 
miiiit hujus in Thiamin Sophocles. Maxime vt-ro nuptiale Carmen hac canitur • 

(3tf) Niecmach. Geraffen. Harmonic. Manual, lib. t . pag. 19. 
(37) Franc. Blanch mi, De tribus generib. Inftrument. Muf. veter. Organ. Dif. 

fert. pag. mihi 39. ___ 
(381 Eli&pompicus quidam cantus in pomp's, & Sacer in Sacrificiis, quo 

.flagyptii, Grxci, Tyrrheni, & Romani utuntur. Jul. Pol. loc cit. fegm. 186. 
[39] In bellis itaque f u i s . . . . u tuntur . . . tympana _£gyptii. Clem. Alexand. 

Pedag. lib, a. cap. 4. 
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DISSERTAZIONE PRIMA. 

Qual fia il Canto agli Uomini 
naturaie, 

SOnomi trattenuto fovente a meco fteffo ricercar la 
cagione, per cui non pochi naturalmente inclinati, 
anzi innamorati del Canto, fieno poi anche natural

mente inetti, e incapaci ad efeguirlo; coficch_. di quanto 
inelplicabile diletto e piacere fi ricolmano nell' udirlo, di 
altrettanta infuperabile inabilita , e impotenza fi veggano 
annodati a formarlo. Certo h, che '1 corpo, e F animo 
furono dal Creatore collegati aflieme, acciocchfc F uno 
foffe all 'altro di foccorfo e di ajuto, non folo nelle efte-
riori operazioni, ma ancora nell'efecuzione delle brame 
interiori . Sara dunque colpa, io dicea tra m e , o del 
corpo, o dell' animo, fe non poffa taluno, cui si piace il 
Canto, alcuno produrne, che non gli fpiaccia . Quanto 
all'animo gli _ certo, che unico eflendo in ogn 'Uomo, 
ne potendo volere, e difvolere c ib , che veramente gli 
aggrada, nel determinarfi a produrre il Canto, fi sforzera 

L 2 fenza 
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fenza fallo di procacciarfi quello, che udito fommamente 
gli piacque. Quanto perb al corpo, fe di quegli ftefli Stru
menti fi fervifse a produrre il Canto, de' quali Ci ferve ad 
udirfo, allora il Canto da fe prodotto farebbe fenza dubbio 
egualmente perfetto, e dilettevole, che il Canto da fe udito ; 
nb forfe fi troverebbe chi dilettatodal Canto,, doveffe „ volen-
dolo foave , moverlo difaggradevole. Ma la macchina corpo-
rea fud' organi fabbricata varj tra loro per modo, che i mini-
ftri del fenfo, e del moto fono differentifliminella ftruttura 
e nel modo d' agire . All ' udito ferve F orecchia, che 
porta coi Suoni il Canto ancora a quella fede, ove F ani-
ma lo fente ed intende ; al movere il Canto fervono gli 
organi formatori della Voce, diftanti dall 'orecchia, e di 
cottruzione da effa diverfi; talmente che poffono quefti 
effere male acconci ad obbedire ai comandi dell' animo »> 
che gli ordini il Canto, mentre F orecchia perfettamente 
coftrutta. a trafmetterlo all' animo fia valentiflima • o alme
no pub effer F orecchia a fufficienza difpofta per fargli 
fentire il piacere del Canto, quando foli gli organi della 
voce fieno difadatti a produrlo piacevole. Pure, comunque 
lo producano, nel fabbricarlo ebbe la natura fingolar pre
mura , che foffero nominatamente difpofti ad una certa 
forma di Canto comune e facile ad ognuno, e proporzio-
nato a quella inclinazione, che ella. neiF animo di chiun
que impreffa voile., 

InfattL, fe ftiamo ai monumenti dr qualunque tempo 
e di qualunque Nazione,. e fe notiamo il Canto in cui 
fenz'arte e fenza ftudio efce ciafcuno, F afcoltiamo fimil 
di forma o da effa poco diverfo. Quefta uniform ita e co. 
ftanza univerfale di Canto fpontaneo, ci aflieura d* una pre. 
cifa volonta della Natura, o d' una legge fondara nella 
coftruzione di noi medefimi ad un determinato metodo e 
forma di Canto * il quale quindi pofliamo , anzi dobbiamo 
chiamar naturaie. 

A norma di quefta legge ci provvide la natura di due 
facolta o difpofizioni dirette al Canto, tra le quali paffa 
quefto divario, che F una tende a formare il Canto natura. 
le, F altra a perfezionarlo per mezzo dell 'Arte* 

V Efer-
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L* Efercizio d'amendue ci e affatto l ibero, non cosi 

Ia forta del Canto. GF impend poffono certamente , quan
do vogliono, muoverfi al Canto, ma volendolo, non altro 
produr poffono, che il naturaie, a cui furono dalla na
tura obbligati, e lo muovono fenza incomodo, e fenza 
ftudio. Non cost F altro Canto, che fenza induftria, e 
fenza ftudio, non pub acquiftarfi, F acquifto perb del 
quale £ a noi arbitrario, ne vi fi giunge fe non per 
mezzo d e l l ' A r t e , la quale percib da a quefto Canto la 
qualita, ed il nome d' artifiziale,, con cui rendiamo il 
primo elegante e perfetto* 

Ma qui giova avvertire, che per nome d' Arte non 
voglionfi intendere i foli Precetti, e il folo metodo d' e-
fercitare chiunque brami effer perfezionato nel Canto . 
Suppofta in tal' uno un' ottima naturaie difpofizione al 
Canto, pub- quefti,. come veggiamo tutto giorno accadere, 
dal lungo afcoltare i buoni Cantanti, e dal molto adde-
ftrarfi ad imitarli, pub , difll, giungere in fine ove bra-
mava , cioe fino a pareggiarli . La ragione di quefto par-, 
mi effere., che i precetti e il metodo rendono piti breve 
e piti ficuro F acquifto della pratica, ma il folo efercizio 
ne da il vero polleffo, in cui confide il confeguimento 
del fine pretefo dall 'Arte . Poco dunque al pratico poffef-
fo di qualunque fcienza importar deve, che queft'efercizio 
fatto fiafi,, feguendo i precetti fpiegati, o imitando chi 
gli efercita; comunque un tal efercizio fi faccia, fi fa 
fempre dipendentemente dal l 'Arte , e colFajuto di quello 
ftudio,, e di quella fatica, che perfeziona la prima difpo
fizione. naturaie, e pone F acquifto di quefto Canto fotto 
il genere del Canto artifiziale ottenuto fenza infegnamenti 
col folo mezzo d'una felice imitazione., 

Queft'ultima fatta di Canto non ha qui luogo a trat-
tarne,, volendo il buon ordine, che altrove fi differifca . 
Si cerca prefentemente quale fia in fine il Canto naturaie, 
cio& quello che la natura ha pofto in mano d'ognuno. 

Fino ad ora abbiamo fenza molta difficolta dichiarato 
il termine di Naturaie, ma non cosi e piano il fignificato 
di quefto vocabolo Canto. Egli h uno di quelli piti facili 

a in-
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a intenderfi, che a fpiegarfi . In fatti innumerabili fono 
gli Autori, che han favellato del Canto; pochi quei, che 
F abbian prefo a dichiarare ; e pochiflimi fi trovano, che 
F abbiano a fufficienza definito. 

Anzi F hanno piti tofto in varie forme, e con tali e 
si varj aggiunti defcritto, che ftimo meglio dalla loro 
varieta trarne quel tanto, che ferva a comporne un' idea, 
la quale piti chiaramente lo rapprefenti. Potra dunque 
dirfi il Canto altro non effere, che una ferie di voci acute 
e gravi dirette a dilettare F udito ( i ) . In quefto afpetto 
refta il Canto diftinto dalla foavita dell' Orazione, e della 
Poefia, che la ricevono dalle parole, e non dalle voci, 
Si diftinguera ancora dalla foavita de' Suoni, che altro 
non hanno di voce , fe non F acutezza e la gravita. Si 
diftingue in fine dalla foavita della loquela , che fe ben 
voce, e perb priva d' acuto e grave; non che per amen-
due effa non paffi , ma con tale velocitk e vibrazione mo-
mentanea vi pafla, che F udito fenfihilmente non pub 
determinarne il precifo valore, e difcernerlo, laonde non 
ne potendo effer giudice, ella _• per effo come priva di 
gravita , e d' acutezza (2) . 

Quanto alia voce, quefta propriamente non _*, che il 
fuono prodotto dagli organi corporei, i quali dicemmo 
dati a noi dalla natura per ufo della favella (3). Vale a dire 

per 
(1) Cantus eft modulatio feu flexus, & tranfitus vocis a gravi in acutum , 

vel ab acuto ad grave per intervalla concinna. & harmonica, qui aptus eft ad 
animi laetitiam , dolorem, auf alium effectum exprimendum , vel commovcndum. 
P. Merfen. Harmonic, lib. 7. Prop. _ p. T I 5. 

(t) Ariftox. Harmonicor. Elementor. lib, 1. pag, 18. ex Verfione Meibcmii. 
De cantu conandum nobis fuerit brevem dtfignationem fubjicere , quaenam ejus 
fit natura. Vocis itaque motum in illo effe oporterc intervallis diftirctom, jam 
fupra diximus. Ut hoc ipfo can _s Muficus feparatus fit ab illo, qui fit fermo-
ne . Dicitur enim & fermone aliquis fieri cantus, qui ex accentibus, quos in 
vocabulis habemus, componitur. Quippe naturaie eft, inttndere ac remittere 
in fermocinando . Arifl. & Quintilian. de Mufi, lib. 1, pag. 7. Boeth. Mufi, 
lib. 1. cap. i t . 

(3) Eranc. Salinas. De Mufi. lib.%. cap. 3. pag. 48. Polfunt enim in artifi-
cialibus inlhumentis voces canora: in chordis, aut cannis ad fimilitudmem vocum 
humanarum, quibus canimus, inveniri . Unde non folum cantus hominum dici-
mus , fed cantus etiam tibiarum ; & Horatius, Cithara canentem , dixit; & 
Ovidius, Pallor amndineo carmine mulcet oves . . . . Qjamobrem chordas etiam 
inftrumentorum voces vocarous, quoniam ad fimilitudinem vocum humanarum 
harmonicos coniiciunt modos . 
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per ufo d' un mezzo con cui efprimiamo gli interni noftri 
fentimenti, i quali varj effendo, non potevano effere efprefii 
colla voce, fe foffe una fola. Deve dunque effer varia , e 
ficcome elF & un' entita di quelle , che non poffono varia
r e , fe non per gradi , da cib ne viene, che variando fi 
diftingue non gia per generi dirferenti, ma folo per gli 
gradi diverfi, i quali g rad i , col loro afcendere e difcen
dere, formano F acutezza e la gravita. A confeffarla con 
ogni fincerita noi non abbiamo termini, onde efprimere il 
valore di quefte diverfita della voce , fe non li prendiamo 
da cofe piti no te , e a modo di metafora li traiportiamo 
al cafo noftro. I Greci , in vece d' acuto e grave , differo 
intenfo e rimeffo (4) , trattando le voci a foggia di qualita; 
con molta ragione, h vero, fe ftiamo al rigore fifico, 
poich^ in fine i Tuoni variando per gradi , confifte la loro 
maggiore o minor grandezza nella Intenfione e Remiffione; 
ma fe voglianfi feguire le leggi muficali, che affegnano 
una eftenfione , o Intervallo fra un Tuono e F a l t ro , il 
quale vien mifurato per par t i , fembrano piti acconcie ad 
efprimere la grandezza di quefti Intervalli, le voci d'acu. 
to e grave; termini piti confaccenti alia vera grandez
za (5) . 

Ma pot'ch6 F udito perfettamente diftingue quefte va
rieta della voce, lafciando ad effo un tale difcernimento, 
a noi qui baftar deve, che quefte voci, or gravi, or acute 
poffano congiungerfi in un ordine e ferie, che piaccia all' 

orec-

(4) Ariftoxen. Harmonicor. Element, lib. 1. pag. ro. ex Verf. Meibam. Porro 
cum manifeftum fit, vocem m modulando & intenfiones, & remifliones factre 
occultas: tenfiones vero ipfam edito fono manifeftas conftituere; fiquidem inter
valli locum, quem percurrit, cum modo remittitur, modo intenditur, latenter 
ipfam percurrere oportet . . . Eft itaque intenfio, vocis motus continuus ex gra-
viore loco in acutiorem. Remiffio vcrd, ex acutiore loco in graviorrm. Bacch. 
feninr. Introduftio Artit Mufi. pag. it. it. Ariftid. Quintil. pag. 8. Meibom.notst, 
in Arifl. Quintil. pag. xo*j. Gaudent. Phdofoph. Harmon. IntroduB. pag. 3. 

{*) Ariftox. loc. cit. Porro Acumen, id quod fit intenfione; ut Gravitas , 
id quod fit remiffione , Gaudent. loc. cit. Ex intenfione autem fit acumen, & 
ex remiffione gravitas . . . . (i movetur a gravi ad acutum , dicitur intend]; & 
ilia a_l!o nominatur inttofio : Si vero ab acuto in grave, dicitur remitti _ & 
iHS adlio vocatut remiffio : ex intenfione auftm oritur acumen, & ex remiffione 
gravitas , quae funt ab ilhs diverfa. Pranc. rfaltn& de Mufica lib. t . cap. 3. 
Pai* 49« 

• 

. 
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orecchio (6), per piacere al quale, bifogna che funiciente-
mente quefte voci fi fermino nel loro grado, altrimen-
ti accade una confufione , che toglie ogni piacere del 
Canto (7) . 

Fa in oltre meftiere a generare tal compiacenza, che 
le voci fi difpongano in una tal ferie, che nei gradi per 
cui effe paffano, fieno le medefime tra loro , come fuoi 
dirfi , concordi. Vale a dire fieno comodamente ricevuti 
dall'orecchio, mentre per prova coftante fappiamo, che 
molte ferie di voci, nel loro variare d' acutezza e gra. 
vita, gli fono talvolta di fommo incomodo, e cosi tra 
loro difcordi in luogo di piacere gli recano difpiaci-
mento [8], 

Quefte tali ferie grate all' orecchio poffono comporfi 
per fucceflione di gradi proffimi, e di gradi diftanti. Nel 
primo modo difpofte fi chiamano Scale, mentre ne immita-
no la fucceflione dei gradi j nell' altro modo fi chiamano 
Melodic , non che ancor la Scala mentovata non fia com-
prefa tra le Melodie, ma perche quefta ne forma da fe 
una fpezie determinata e riftretta, laddove, fuori d'effa, 
le altre fono arbitrarie ed innumerabili. 

Tre di quefte Scale, ricevute al tempo dei Greci , 
hanno fempre nobilitata l 'Arte Muficale; corrifpondenti 

ai 
11 _ » 

(_) Gaudent. loc. cit. pag. x. de Voce. Proprium autem vocis intervallis d i . 
fcreta: eft, aliud effe concinnum , aliud inconcinnum: quorum quod rational., 
bus utitur intervallis, & nee hilum deficit aut -excedit, illud eft concinnum; 
alterum, quod deficit aut fuperat parvo quodam definita intervalla , eft incon
cinnum. P. Mer fen. Harmonic, lib. u Propof. X X I I . pag. 6. 7. Harmonicus fonus, 
qui & ipt,iit\is dici poteft, eft proprie phtongus, ideft fonus canorus in certo 
fyftematis loco, five gradu pofitus: inconcinnus ver6 fonus dicitur txf«exi-, 
qualis eft fonus, qui Muficam ingredi nequit. 

(7) Talis enim eft vocis fpecies, in cantu locum liabens , quae omnes fcien-
tibus defignet fonos , quanta: magnitudines finguli participent. Nifi enim ita 
quis ea utatur , non jam canere , fed loqui dicitur. Nicomach. Harmonic. Ma. 
nual. lib. 1. pag. 4. 

(8) Ptolom. lib. 1. tap. 4 . pag. _> tx verf. Ant. Gogavini. Sunt autem ca-
norae omnes; quae connexae invicem auribus gratae funt voces: incondi _r vcr6 , 
& ineptae cantui, quae non ita fe habent. Ex verf. veroWallis pag. 9. Concin-
ni vero (/-« cantui apti) funt, q u i , invicem conncxi, accidunt ad aures gra-
t i ; inconcinni ver6, qui non ita fe habent. Confonos (fymphonos) porro di. 
cunt, a fonituum pulcherrimo, (Phone fcilicet feu voce, nomen fumentes, 
qui fimilem perceptioncm auribus inferunt; & diffonos, qui fecus fe habent. 
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«i tre famofi Generi del Canto, cioe al Diatonico, al Cro. 
matico, ed all' Enarmonico . 

Scala del Genere Diatonico. 

3E =•=__ 
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___?/_* *--/ Genere Cromatico, 
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4_v*/_* _k- Genere Enarmonico . (9) 
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Ogni _..<*/_ , confiderata in fe fteffa, afcender puo fen
za limite verfo F acuto, e verfo il grave parimente difcen
dere per gli fuoi gradi; ma riferita al potere umano, e 
riftretta tra i limiti piti o men ampj , fecondo il valore, 
€ la ftruttura degli organi, che forman la Voce (10). B.ne 
k vero, che, ad indicarne il movimento, i primi Maeftri 
delF Arte muficale fi fervirono di quattro foli fuaceflivi 
gradi efpreffi per lo mezzo dei Caratteri, o delle Figure, 
che Note chiamiamo, i quali quattro gradi, prefi affieme, 

M com. 

(9) 11 fegno X fituato avanti alle Note del Genere Enarmonico , abbenche da 
qualche moderno , poco inftrutto del fuo valore , venga adoprato imprtpriamente , fon 
gia circa due Secoli dacchi i ftato ufato a quefto folo fine di indicare lo. divifione 
del Semituono , che pafta tra le due Corde di B mi, e C fol fa ut, e tra le altre 
due di Ela mi, e F fa ut. Vedi Vincenzio Lufitano lntroduz. di 'Santo ferm* 
figurato &c. Giuf. Zarlino Inftituz. Harmon. Par. 3. cap. yt. , ed altri . 

(10) Ariftoxen. Harmonic. Elementor. lib. 1. ex Verf. Meibom. pag. 14. Omnis 
quippe vocis, tam organicae, quam humanae, locus quidam eft definitus, quem 
modulans percurrit; maximus fcilicet & minimus. Neque enim in magnitudine 
poteft vox in infinitum augere gravis & acuti diftenfionem; ncc in parvitatem 
eontrahere; fed in urramque partem alicubi fiftitur. Kicom. loc. cit. pag. 4. j . 
Joan.**\ifallis de veter. Harmon, ad haditrn.comparata Op, Matttn. Vol. 3. pag. 154. 

s I 
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compongono il famofo Greco Tetracordo , chiamato da noi 
Quarta minore compofta di quattro Suoni ( n ) , o Voci. 

Tetracordo Diatonico. Tetracordo Cromatico. Tetracordo Enarmonico. 
H, 

fZ=_^=^ i _-OE_0_$_ -0-x$-
Qualunque Tetracordo, nell'afcendere, o nel difcende

re , unito al proflimo Tetracordo, conftituifce in due modi 
una parte della Scala mentovata, la quale, colla fucceflio
ne non interrotta d' altri fimili Tetracordi, fi perfeziona . 
Primieramente, quando ogn'ultimo Grado d ' un Tetracordo 
ferve di primo al feguente. 

Semit. Tuon, Tuon. Sem. Tuon. Tuon, 

_ . - > 

Secondariamente, quando 1* ultimo Grado del Tetracor
do, ed il primo del feguente, fono tra loro diverfi. 

Sem. Tuon. Tuon. Sem. Tuon. Tuon. 

7*^1 ar~^T4__B-• $ — t 

I Tuon. I 
B * U 

Tetrac. U. J 
Nel primo cafo i Tetracordi uniti per un Grado ad efli 

comune, giuftamente fi chiamano Tetracordi congiunti ( n ) , 
Nel 

• . i i i - i i . i i i i • 

( n ) Martian. Capel. de Mufic. lib. 9. de Tonit. Tetrachordum quippc eft 
quatuor fonorum in ordine pofitorum congrnens, fidaque concordia. 

A *. Termine comune , 0 fta congiunzione dei due Tetracordi . 
B *. Intervallo, 0 fia, come dicono i Pratici , Tuono di drfgiunzione. 
( i t ) Euclid. Introduli. Harmon, ex Verf. Meibam. pag. 17. Eft verd conjun. 

flio, duorum tetrachordorum, deinceps modulatorum , ac fpecie fin_ilium, fo-
»itus communis. 

I I I '< 
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Nel fecondo cafo, non fi unendo per verun grado 

comune, ma per il folo Intervallo comprefo tra due gra
d i , ne rifulta, che i Tetracordi meritamente fi devono 
chia ma re difgiunti (13) . 

Ogni grado componenre il Tetracordo, e la Scala ha , 
come abbiam det to , la fua eftenfione o grandezza, la qua
le pub intenderfi divifa in parti di qualfifia numero, fe la 
prendiamo fecondo i Matematici per pura grandezza ; ma 
fe fi prenda, come qui prenderfi deve, fecondo il comodo 
ed il fine muficale, fa meftieri intenderla divifa in parti 
all 'udito fenfibili. Preffo i Profeffori dell'Arte noftra que
fta divifione ha fofferte molte vicende , le quali torna piti 
omettere prefentemente, che numerare , riftringendoci alle 
divifioni utili al noftro fcopo, perche oggidi comunemente 
accettate. V ha dunque chi vuol divifo il Grado in Cin
que (14)* chi in Sette (15 . , e chi in No ve parti (16) , che 
nominano Comme, cioe parti o membri, di cui tutto il 
Grado viene coftituito. Appunto come le ore del giorno , 
o i gradi del circolo, che s' intendono partiti ne 'minut i , 

M _ onde 
• 1 ' • 1 . • • — ' — — • — — — - — — ^ • " . « . 

(13) Euclid, loc. cit. Hinc disjun_tio eft, duonim tetrachordorum, deincep* 
modulatorum ac fptcie fimilium , tonus intermedins. 

(14) Marchetto da Padova nel fuo Tratt. fcritto V Anno 1174. iniitol. Lu. 
cidar. in Arte Mufi. Plan. cap. de Tono fcrive cosi: Sciendum , quod Tonus ha
bet quinque partes , & non plures , neque pauciores. Contro Marchetto fcriffe 
circa V Anno 1410. Profdocimo de Beldemandis da Padova • ma invano , mentre 
a favor della prima opinione fi dichiararano Gio: Tinttoris Defftnitor, Mufic. , 
che fiori VAnno 1470; il P. Bonav. da Brefcia nel fuo Trat. M. SS. intitol. Ven. 
turina Par. i. I' Anno 1489, * nella Regula Mufi. Plana cap. 17 ,• il P. Pietro 
de Cannutiis Potentino Regul. Fior. Mufi. cap. 41. / ' Anno 1510, e ftmilmente 
D.Nicola Vicentino nel 15J5 nel fuo libro: Antica Mufica ridotta alia moderna 
Pratica , cime riferifce ancora Gio: Battifta Doni nel Compcnd. del Tratt. de Ge
neri , * Modi 1635 pag. 4 . Fabbio Colonna Napolit. nella Sambuca Lintea 1618. 
francefco Higetti, feguito dal fuo difcepolo il Saeerd. Giovammaria Cafini ambi-
due Fiorentini, come notano Franc. Cionacci , Ant. Maria Salvini , il March, 
Scipione Maffei, il Co: Lorenzo Magalotti , Gio: Cinelli riferiti da Dom, Mar. 
Mani de Florentin. Invent!s cap. 3 _. pag. **x. 

(15; Wfloire de I' Accadem. Royale de Sciens An. 1701 Syi.e'me Ge_e*ral des 
Interval, de Sons &c. Par M. Sauveur. SeClion. I. pag. 305. 

(16) Boet. Mufi. lib. 3. cap. 5. & ultra. Jacob. Faber Stapulenf. Mufi. lib. 
t . Franchm. Gaffur. Theor. Mufi. lib. 4 . cap. 3. , & alibi. Petr. Aaron, de In. 
ftitut. Harmon, interpr, Jo: Ant. Flaminio lib. 1. cap. 17. Zarlino lnftit. Har
mon, par. x. cap. 4 4 . Dimoftraz. Harmon. Ragionam. j . Prop. }6. Luigi Denti. 
ce Dial, della Mufi. I. 

_ 

I 
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Pi DifiertazJione Prima* 

onde fi formano. Fra quefte Comme la piti notabile _ fem
pre F ultima, che perfeEionando il Grado ftabililce il Tuo. 
no, ciob quel giufto Suono, al quale guidano le Comme, ed 
a cui fe il Sonatote, o il Cantore non giunga, lo accufiamo 
di fcordanza per difetto di Voce , o di Suono. 

Ma qui giova avvertire, che febbene le Comme fono 
tutte parti tra loro eguali, e febbene di effe parti o Cin. 
que, o Sette , o Nove fi vollero compofti i gradi, contut-
tocib fi devono intendere cosi compofti que' foli Gradi, 
che portano al Tuono maggiore. Imperocche v' b ancora il 
Tuono minore, a cui non guidano fe non o Quattro, o Sei, 
o Otto delle Comme fuddette. Dal che ne viene, che tutti 
i Gradi o Intervalli muficali non fieno pari, fe bene quefta 
loro difparita non faccia altra differenza, che la qui nota-
ta del Tuono maggiore e minore, onde quefto confta di Otto, 
e quello di Nove Comme , giufta F ultima delle qui pofte 
divifioni, la quale, come piti antica, noi feguiremo in 
appreffo. 

Ne dobbiamo dubitare, che agli Antichi non foffe 
nota quefta divifione, abbenche folo preffo Boezio fe ne 
trovi fatta efpreffa menzione (17) 1 _, dove quefti introduce 
pilolao Pitagorico coetaneo di Piatone a dividere il Tuono 
in due part i , F una maggiore della meta nominata Apoto-
me, e F altra minore, chiamata Diefis; ciob la fteffa, che 
noi diciamo Semituono minore. Imperocche, fe e vero, 
come e veriffimo , che gli Antichi ammifero il Tuono mag
giore, ufando quefto precifo vocabolo di Maggiore, ed af-
fegnandone la Proporzione : neceffariamente dovettero rico. 
nofcere anche il Tuono minore, che e correlative del mag
giore , altrimenti non fi farebbero ferviti dell' aggiunto 
comparativo Maggiore, ma femplicemente avrebbero detto 
il Tuono; e quindi per neceffaria confeguenza ne rifulta 
pur anche la divifione del Semituono in mairgiore, ed in 
minore different! tra loro fecondo i Tratici per qualche 
Comma, e fecondo i Teorici, per qualche ancora porzione 
di Comma, onde il maggiore forpafli il minore . 

Que-
— — — — • • . . . » 

( 1 7 ) But. Mufi. lib. j . a cap. 4. ad 16. 
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Quefto premeffo refta a noi piana F intelligenza del 

Semituono, ciob di quel Suono precifo termine , o della 
meta , o di circa la meta del grado. Quando fiamo nel 
Tuono minore, dovrebbe ftare fecondo la denominazione 
nella "iufta di lui meta il Semituono, ciob, afcendendo, o 
difcendendo , dovrebbe effer pofto nel fine di quattro Com. 
me, ma ftanti le proporzioni Muficali v' ha qualche piccol 
divario. Non cosi accade nel Tuono maggiore , la cui giufta 
meta per ogni verfo dovria effer pofta nel fine di quattro 
Comme e mezza, il che non conviene, mentre la meta d'un 
Comma refta infenfibile (18). Sono perb ftati affegnati al Tuono 
maggiore due Semituoni, un Semituono minore, ed un Semi, 
tuono maggiore. A quefto, che fta fempre verfo la parte piti 
grave della Scala , fi affegnano cinque Commi, ed all' altro 
fe ne affegnano quattro, ed in tal modo viene compiuta , 
quanto qui fa duopo, la divifione del Grado, o come altri 
dicono delF Intervallo, che corre tra due proffimi Tuoni 

Ora b tempo di far ritorno alle tre Scale o Generi del 
Canto Diatonico, Cromatico, ed Enarmonico, non gia a fcor-
rerle tutte, il che faria inutile, ma per fervirci principal
mente della prima, di cui penfo, che la Natura ancora 

fer. 

(18) Marfil. Ficin. Comp. in Tim a. Plat* caP* 3 ' -
(19) Rella cost incerta apprefto de' Greci la divifione del Tuono , che lafcie 

fcritto il P. Kircher. Mufurg. lib. 3. cap. i t . pag. 131. Magna inter Authores 
nullo non tempore dc divifione toni fuit controverfia , neque quifquam adhuc 
inventus e f t , qui litem prorfus dectder i t ; Boetius, Jordanus , Stapulenfis id 
fieri poffe negant : nonnulli vero ex Recentionbus id facili negotio fieri polfe 
putant: Cib non oftante fra Greci fappiamo da Gaudenzio : Harmon. Introd. pag. 
16, che il Tuono fi divide in due Semituoni... itaut hcmitoniorum alterum fit 
ma jus , alterum minus. Quorum minori utitur genus Diatonicum ; Chromaticum 
vero utrifque, e pit) fotto: In quo etiam mani. ftum reddi tur , Chromaticum 
genus utrifque uti hemitoniis, & minore & majore . Sappiamo ancora da Ari. 
{tojfcno Harmonic. Element, lib. _ pag. t i . Eft ver6 tonus , pnmarum confonan. 
tiarum per magnitudinem differentia. Porro tribus ille divifionibus dividatur% 
nimirum cantetur ipfius & dimidium, & tertia pars , & quarta Pars vero 
minima vocetur diefis enarmoniea minima: fequens, diefis chromatica min ima: 
maxima, hcmitoniui n-. E il parere d'Ariftojfeno e abbracciato ancora da Euclide : 
Introduk. Harmon, ex Verf. Meibom. pag. 10. 11. Ancorche perb le due opinioni 
di Gaudenzio, e di Anfiojfeno fieno tra loro contrarie, cib non oftante feguendo 
mi nella prefente D,fftrtazione il fentimento p'« comune degli Scrittori dei due 
paffati Secoli j in altro luogo _?»* opportune trattaremo fie diffufamente di qut. 
fta rictfta. 
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fervita in noi fiafi , obbligandoci ad un Canto Diatonico, 
che per me fara quel Canto a tutti comune, e quindi come 
s 'e detto da chiamarfi propriamente Naturaie (20). 

Diffi ad un Canto Diatonico, poiche molte e tra loro 
varie furono preffo i Greci le Scale Diatoniche, che fi 
riducono alle cinque, o dieci di Tolomeo ne' fuoi Armo-
nici; F ottava delle quali intitolata da effo Diatona diato. 
nica fi e quella, che io prendo a moftrare comune a no-
tut t i , e veramente naturaie (21) . 

- • a - - * 
Tuono fefjuiottavo Tuono fefquiottavo I•'"«rna , o fta 

SenituonO minore 

0 ~ _£___. J 

» - _ - , 

I 5 6 

_ = * 

La nece flita fperimentale Armonica ha ftabiliti i Gra. 
di di quefta Scala in una progreflione, che vuole bensi 
ch' ogni Tetracordo confti fempre d' un Semituono e due 
Tuoni, ma non vuol fempre, che i Tetracordi fieno con-
giunti o difgiunti , anzi ne lafcia alcuni liberi a congiun. 
gerfi o a difgiungerfi. Tal volonta e permiflione fi rifcon-
trerk chiaramenre riandando la progreflione Diatonica, la 
quale ha il fuo principio dalla corda piti grave fecondo i 

Greci 

( t o ) Diatonica, in qua quodlibet quadrichordum per hemitonium minus 
procedit, 8c tonum atque tonum, quam turn fapientes alii , turn Plato vel ma-
xime ante alias comprobant, TANQUAM MAXIME OMNIUM NATURA-
LEM,_quandoquidem ab hemitonio minore quafi molli materia ritu naturae 
proccdit ad validiorem toni materiam , formamque habet fimpficem , & man-
fuetam ftmul atque robuftam. Marfil. Ficin. Ccmpend. in Tim&um cap. 31. 

(xt) £ ' compofta quefta Scala Diatona Diatonica , procedendo dall' acuto al 
grave, di due Tuoni maggiori, e di un Semituono minore , fecondo la mente di 
Tolomeo: Harmonic, lib. x. cap. 14. pag. 90. ex Verf. Jo: "Wallis. In odtava , 
fecundum nos etiam, Diatonici diatoni ; in rationibus fefquioclava , & fefqui-
oflava , & laimmatis. E qui mi conviene avvertire il Lettore, che I' altra Ver. 
fione di Tolomeo fatta da Antonio Gogavino 137. anni prima di quella del \Val. 
Us e tr.ppo mancante ,e fcorretta , forfe per difetto dei Codies , de' quali fi fer-
v) il Gogavino., it che J ftato da me fcoperto , oltre cib , che ne dice il lodat* 
Wallis , da un efemplare fortunatamente venutomi alle mans , corretto , * cttfl* 
mentata dal jnio Coneittadim . truditijfimo Gavaliere Erc.le Bettrigari . 
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Greci Hypate bjpaton , che da noi chiamafi B mi gra-
ve 

Se da quefto Bmi tu cominci ad afcendere per un 
Semituono, e due Tuoni, hai paffato il primo Tetracordo . 

I ti Tetracordo . { 

_E___ _ _ _ _ _ 

Segue il fecondo, ch' effer ti deve fenza fallo con-
giunto. 

i. Tetracordo j j ll.Tetr. congiunto \ 

I 
* ff _—»!__. ta 

-<$—£ :$ZE_^_E: 

Quindi fe t'inpltri al terzo, far lo puoi ad arbitrio 
congiunto o difgiunto; a tal pat t o , che fe lo difgiungi, 
replicando in Ottava il primo, ti fara duopo congiungere 
il quarto, che fara corrifpondente al fecondo in Ottava. 

r" •"» r ^-7 r-̂ E* N i p-**" ^ - i 
I I. Tetrac. [ [ ll.Tetr. cong- | | lll.Tet. difg. | | IV. Tet. cong. \ 

_-_#__5___JC2_ ifci 
__£_$: __fc±H 

I$E _ = * 
3PS _____ 

_-

La dove, fe fai congiunto il terzo, farai forzato a 
difgiungere il quarto corrifpondente in Ottava al fe
condo . 

I I. . 1 . . . . . . . I I il. • f * * _ 
. Tef.. «.»£. | I HI. T . tr. co»£. | / ly. Tetr. difg. \ 

EO~?=£ 
-$-$£ •_H. fes? __0_J8L 

3* 

*-r quefte, or libere, or neceffarie congiunzioni c 
dif. 

SlZZv' • •""• 
(il i 
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difgiunzioni, puoi avanzarti prolungando a 
quefta regolatiflima progreflione (22). 

talento tuo 

Ecco 
(t») Gaudent. Harmon. Introduli.pag.i, Bina igitur fece*reveteres Syftemata 

perfecla; alterum vocantes per conjunclionem , alterum per disjunctionem. Cum 
itaque per conjunclionem illud fyftema faciebant, deinceps collocabant ipfi mefe 
triten fynemmenon , hemitonio a mefe diftantem . Poft triten ordine Paraneten 
fynemmenon, tono trite acutiorem . Poft banc , Neten Synemmenon , tono para-
nete acutiorem . . . Synemmenon autem , quod non diftaret a tetracordo mefon , fed 
conjunclum effet antecedent tetrachordo per communem fonum, fcilicet mefen. 

Sim. Tao. Tuo. Sem. Tuo Tuo. 

I l.Tetracb.Hyp*ton\ 
__. _ __.-_ _-J 

ll.Tetr. Mefon 

Sem. Tuo. Tuo. 

I I lll.Tetr.Synemm. 
_-' «_ _ -_____. , J 
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Porro cum fyftema per disjuncVionem faciebant, poft mefen deinceps Pafamtf-
fen collocabant, tono a mefe femper diftantem in omnibus generibus; quemad-
modum & de Proslambanomeno, & hypaton hypate eft di-fhim. Atque hunc to
num adpellabant disjunclionis. Caeterum a paramefe initium faciebant tetrachordi 
neton diezeugmenon, atque eodem modo collocabant hemitonio quidem acutio
rem quam paramefe eft, Triten neton diezeugmenon. Poft hanc tono acutiorem 
tri te, paraneten diezeugmenon. Deinde poft hanc tono acutiorem, neten die
zeugmenon: quam rurfus principium faciebant tetrachordi hyperbolaron. ita ut 
finis exifteret & acutiffima tetrachordi diezeugmenon ; principium verd & gra-
.itfima tetrachordi hyperbolaron . Poft iftam enim collocabant triten hyperbo
laron , ilia acutiorem hemitonio. Poft hanc ponebant paraneten, tono diftan
tem i t r i t e . Deinde neten hyperbolaron , quae tono quidem ab ilia diftabat in 
acutum ; finis autem erat fecundi fyftematis, quod per disjunclionem adpellatur. 

Tuo. Sim. Tuo. Tuo. Sent* Tuo. Tuo. Tuo 
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Ecco la Scala Diatonica, ne' cui Gradi, fe confideri i 

Tuoni, che feguono il Semituono, talvolta ne troverai due 
foli, e talvolta tre confecutivi pofti in mezzo a due Semi
tuoni. La necefsita di quefto progreflo nafce tutta da un 
principio, ovvero legge pofta in noi dalla Natura, che 
non ci permette pit. di tre Tetracordi congiunti, oltre i 
quali, fe vuolfi la congiunzione, fi efce dalla diritta Scala 
Diatonica, entrando in una Alterata e Finta, piena d' in. 
toppi, e quindi lontana dal naturaie. 

E per vero dire doppio b 1'incomodo, a cui s'efpone 
chiunque, dilungandofi dalla Scala Diatonica, s'inoltra nellJ 

Alterata . Perde quefti il piacere , che proviene dalle Quin. 
te , Quarte, ed Ottave Diatoniche , che a poco a poco fce-
mando, alia finfine fvanifcono, e lo perde per modo, che 
incontra 1' alto fpiacere e difficolta dei Semituoni partici. 
panti di Cromatico, e dei Tuoni alterati, laboriofifsimi a 
fegno d' effere quafi a no i , come accenneremo, fenza 1' aju. 
to 'del l 'ar te impraticabili (23). 

Non va per6 la Scala Diatonica, anche non Alterata, 
all' ufo delle cofe umane , efente da qualunque incomodo. 
Se non altro ci guidano i fuoi Gradi a paffare o per la 

N . Quin-

(x*) Fu coftume degli Autori dei fecoli paffati, ogni qual volta ufavano nel. 
ta Mufica gli Intervalli diverfi, e fuori del Genere Diatonico , di chiamar una 
tal Mufica : F A L S A : Aliquando per falfam muficam facimus femitonium ubi 
non debet effe. M. Philippus de Vetri , feu Vitriaco cap. de Semiton. , come da 
una copia del raro Codice graziofamente favoritami dall' Eccellentiffima Cafa 
Barberini. F I N T A : Fi__a mufica eft cantus prarter regularem manus tradi-
tionem ed i tus . Jo: Tinftor. Deffinitor. Mufi. quia transferunt vocem de proprio 
l o c o , ad improprium locum. P. Petr. de Cannutiis Potentin. Regul. Fior. Mufi. 
cap. 75. C O L O R A T A : Fic_is autem , feu coloratas contrapunlh fpecies, 
quae in monochordo chordulis ipfis fingulos tonos dividentibus confiderantur a l l . 
quantulum profequamur. Har emm qua; chromatica dimenfione ducuntur co'ora-
tas demonftrant cantilenas: quas & fi_las d icunt . Franchin. Gaffori Prat. Mufi. 
lib. 3. cap. 13. C O N G I U N T A : Conjunfla eft facere de Semitonio t onum, 
& de tono Semitonium . Bartbolom. Rami de Pareja hifpan. Mufic. Pratt. Alma 
urbis Bononia dum earn ibidem publice legeret Imprefta An. Dom. .481. A L T E-
R A T A . Cav. Ercole Bottrigari . Melone Armon. I. pag. 13. parlando delle cor. 
de D la Sol re , e G fol re ut: Alterate col fegno del Semituono minore $ , e alia 
P«g'x*,. Perciocche quefte tai voci , o corde non fono , come ho detto di alrun 
genere Armonico, o di altra fpecie loro conofciuta , fe non fono della fpecie no-
irnnata Mufica finta; la quale non e di alcuna autorita maggiore della Mufica 
vera; ch' ella va fingendo or con k taolU : or con g : or con quefti, e con 
quegli altri infieme. 
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Quinta falfa, o per il famofo Tritono,, entrambi Intervalli,, 
non meno a quefta. nec.effarj, che all* Orecchia alquanto 
fpiacevoli (24), ma non mai tanto- nojo.fi, eda rdu i , quanto 
molefti ct riefcono gli Intervalli della Scala alterata* 

Ritormamo, all'efempio poc'anzi propofto, e fermia-
moci. nel. fine del- fecondo, Tetracordo.. V' . quivi liberta di 
congiungere o, difgiungere, nel profeguire,, il terzo Tetra
cordo. Ma che ? fe fai il terzo Tetracordo congiunto , tu 
pafli per T Intervallo della Quinta falfa;, fe lo difgiungi, 
eccoti il Tritono, ciob tre Tuoni confecutivi.. Uno di quefti 
due Intervalli ti . neceffario, ed ognuno ti fara non 
meno djfguftofo, che libe.ro.,. Ma pure infine ti converrk 
giungere al Tritono; imperocche fe tu fcegli la Quinta 
falfa,. forfe a te meno incomoda, per congiungerlo al fe. 
condo, ti ridurrai al duro paflb di dovere con la Quarta 
maggiore, Intervallo* fimile fimiliflimo al Tritono- (25 ) , dif
giungere il terzoi Tetracordo dai quarto... Altrimenti fe lo.. 
voieffi congiunto al terzo con un' altra Quinta falfa, gia. 
ttnm negli acc.enna.ti incomodi della Scala. alterata. 

Sea-

(14) Guidon-,. Aretih.. Fbrmulk' Tbnor:. ex: Cod'. 48; Plut. 19. Biblioth. Medic. 
T.aure»t. Illui autem: de tono, &: femitonio notandunr eft, quod: femitonius 
numquam: patitur, ut tres continui toni abfque medietate jungantur . . . . ubique 
pott duos tonos, fem. tonium vocis. moderator occurrit, ne vel nimium; repetiti 
toni f_.ftid.iu.TV generet, vel plures. hiatus; & extenfiones vocum. diffonantiatn 
prarlent., Nicol. Burtii Mufta Opufc, Trail. _., cap, xi. Tritonus . . . . eft quatuor 
vocum ,, ac trium, tonorutn longe difcors; aggregatio. P. Bonav, de Brixia Regu. 
Mafic-. Plans, cap. i<5.. De feptima fpecie Tritonus. . . . quefta. £ una fpezie- diffo-
nant. (lima, in tutti li canti, & ob; hanc caufam e ftato trovato el _.- molle:; 
cioe per molificare la fua durezza-,. & afprezza., Zarlino Inftit. Harmon.. Par. 
3. cap, 30.. Semidiapente e Tritono . . . fono molto difficili da cantaTe,, e fanno 
tri fto effetto. S. Bernard. Ab. Trail, de Cantu , feu Correct. Antiphon. num. 7. 
T. 1. pag. 706. Opsr. S. Bernard, ex Edit: Maur. Parisv., Vine. Galilei Dial:, della 
Mufi, Anti. e Moder.. pag.. 14., P. lllumin. Aiguino Teforo llluminato lib, 1, 
cap. 10. pag. 3. terg, 

(15) P. Scorpion! Rifief.. Armon. lib. x. Riftef. 1?. pag.. 115.. Sbpra Ia Quarta 
Superflua ,. o Tritono . .... ordine di Diffonanze , affai piu nojofe delle prime ( dot 
la Seconda, la Settima, e per i Pratici la Quarta) , e a pronunciarfi molta 
djfficili. AndYe. Ornitoparcbi. De Arte cantandi.. Micrologut cap. 7. 

http://nojo.fi
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Scala.de' Tetracordi congiun'ti. 

l.Tetrac. ll.Tttrac. lit. Tetrac. IV Tetrac. V. Tetrac. TVI.Tttr. 
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Scala de' Tetracordi difgiunti. 
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l o o DiffertazJioHe Prim*. 
Ma quefti difturbi ci fanno capire , che la Scala Dia. 

tonica, ancorchl. al noftro piacere deftinata dalla natura, 
h non meno di noi medefimi anch' effa limitata , ne in 
quefto v ' e alcuna ripugnanza , che l ' ift into, nel muoverci 
al Canto, ci porti alia Scala Diatonica, ma non ci permetta 
ad arbitrio fcorrerla tutta colla quiete d' un pieno di-
l e t to . 

Ogni fenfo e riftretto tra certi confini, i quali non 
gli b lecito oltrepaffare. La cotidiana fperienza ci e pur 
troppo maeftra di quefta reftrizione, ma la vifta ferva 
d' efempio attiflimo al cafo noftro. L' occhio e giudice 
dei co lon , della diftanza, e della mole apparente dei 
cor p i . Quefti tre di lui oggetti, effendo comprefi in alcun 
modo fotto il genere di grandezza , ficcome fono perci6 
capaci di pi&, e di meno, cosi poffono conftituire tre fe. 
r i e , di vivezza rifpetto ai colori; di lunghezza rifpetto alle 
diftanze; in oltre di ampiezza rifpetto alia mole . Se 1' oc. 
chio abbia, o non abbia in ciafcuna di quefte ferie un 
termine, di la dai quale non poffa piii fervir di mezzo 
a l l ' an imo, onde giudichi degli oggetti propofti, lo deci-
dono infallibilmente i Microfcopj , ed i Cannocchiali, 
fenza cui faremmo, non meno che i noftri lontani Ante, 
n a t i , affatto privi di quante notizie coll* ajuto loro ci 
vennero ad arricchire la Fifica , la Profpettiva, e l'Aftro-
siomia. 

Altro b dunque, che la natura abbia pofto nell 'Uni-
verfo una ferie interminabile di cofe atte per fe medefime 
a poter effere oggetto a ciafcun fenfo, purche dotato di 
fuificiente difpofizione a riceverne le impreflioni ,• ed altro 
e , che i fenfi concefli -agli Animali, e fpezialmente all* 
U o m o , abbiano una proporzionata ferie di quefte innu-
merabili difpofizioni. Gli organi in noi del Senfo miniftri, 
non folo non hanno un valor molto eftefo, ma ne pure 
P hanno perfetto, quante varie Beftie, che nell* attivita 
4i qualche loro fenfo fuperano di gran lunga il valore 
dei noftri. 

Che maraviglia po i , fe la fteffa natura, nell' affare 
•dsiSuomy ci voile limitati, affegnando al noftro piacere 

del 
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del Canto fpontaneo una ferie, nella quale s'incontri qual
che incomodo o di Quinte falfe, o di Tritoni, o di Quar. 
te maggiori ? Di la da quefti non c* e permeffo avanzarfi 
coll' intraprefo movimento, fenza 1' incomodo del Tritono 
motivato, o fenza la noja di dover interrompere il corfo 
al Canto intraprefo. A profeguir nel cominciato movimen
to con quiete dell' animo, fa duopo ridurre la cofa a fe-
g n o , che quefti fi fcordi in qualche modo il proflimo fuo
no antecedente . Convien dunque, o ceffare per alcun 
tempo affatto dal Canto, incominciando pofcia una nuova 
Scala i ovvero fermarfi tanto nell' ultimo Suono, o Voce 
del terzo Tetracordo antecedente, che gli altri fuoni prof-
fimamente paffati non piu s'intendano (26). Ed ecco un 
ripofo, che in qualche modo interrompe il corfo per que
fta Scala. ( 

Che quefto neceffario ripiego fia ancor fufficiente » 
affinche 1* animo non fgradifca il profeguimento per la 
Scala Diatonica, oltre i tre Tetracordi congiunti, lo moftra 
ad evidenza cio, che accader gli dovrebbe, e pur non gli 
accade, nello fcorrere i primi due Tetracordi. Paffato il 
primo Tetracordo congiunto al fecondo, tofto che 1' animo 
fente la feconda Voce del fecondo Tetracordo , dovria fen-
tire la noja della Quinta falfa, ch'altra in fatti non b9 
fe non ia Voce, che allora ei fente riferendola alia prima 
Voce del paffato Tetracordo, e con quefta Quinta provare 
V incomodo, ed il difturbo, che il medefimo foffre da 
una tale moleftiflima Dif>onan%a . E pure chi camrmna que

fti 

(i<S) Concinnus igitur & humanarum aurium judicio aptus cantus eft,, qui 
exorfiis \ certo quodanrr fono; ab'eo per infervalfa concinna tendit ad fonofr 
eonfonos, & primo i l l ] , & plerumque etiam inter fe mutuo ; diffona curfim 
pervolitans intervalla _. in confouis veco immorans , feu menfura temporis', fyl-
Jabarumque fongitudine, feu crebro ad il.os reditu, veluti duarum vocum intei 
fe confonrantiam affetfans, unicae vocis traductione a loco uno Syftematis ad 
alium . Kepleri Harmon. Mundi lib. 3. cap, 13. pag. 61. Cum veteres per varia 
Tetrachorda progreflG fuerint, indc faclum eft, ut ftatim poft duos Tonos Sc-
mitonium fequatur, qui quidem progreffus maxime naturalis, & humanar voci 
accommodatiflTmus effe videtur, & con fta t ex raft iris,, qui abfqiie ulla ar te , Se. 
folo impetu naturar hifce gradibus , & ifto graduum ordine in Cantilenis utun. 
tu r , ac fi a Tritono naturalitcr abhorrerent , quod ex tribus Tonis fe fe immc» 
o'we confctjueaijibus oritur, t.Merjtv. nutmnic. lib. 6. Pro])of, 6. pag. 9 ( . 
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fti due Tetracordi col favore del C/.K« Diatonico, trapafla 
la detta Quinta falfa, quafi fenza noja, e gran difpiacere. 
Onde mai quefto? fe non perche le Voci frappofte alia 
prima ed alia quinta Voce, hanno alquanto diftolto 1* ani
mo dall' avvertir vivamente la prima, di modo che, quan
do afcolta la quinta, gli e quafi quafi come fe non aveffe 
afcoltata la prima . Quindi riferifce quefta piu tofto alle 
proflime antecedent!., colle quali effa non puo piu fare 
1' uffizio di Quinta; il quale uffizio pur troppo fa allora, 
che dalla prima Voce per falto paffa tofto alia Quinta. Se 
dunque ie tre Voci, che nella Scala Diatonica fi frappon-
gono tra la prima e la quinta, fanno una fpezie d'inter-
rompimento, che bafta a levare il difturbo dall*animo, 
nell'incontrar quefta Quinta, dovra fimilmente baftare a 
togliere V incomodo del Tritono, dopo i tre Tetracordi, 
P interrompere o il Canto, come abbiam detto , o il Mo. 
•vimento ; poichfc, ficcome pofto qualche interrompimento 
nel primo cafo, la Quinta non ci £ piti fenfibile, come 
Qginta; cosi nell* ultimo cafo il Tritono non avra piii rif
petto all ' udi to, tutta la forza e V afprezza del Tritono 

E va-
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£uinta falfa per Gradi, eper Salt*. Trit. perGr,,efer Salto. guar, mag. perGr.,eper Salle. 

No» folo nel Canto Diatonico, che ferve al Canto Fermo , ma ancora nel 
Canto Figurato , che ferve al Contrappunto , vengono proibiti i Haiti di Quint* 
falfa , di Tritono, di Quarta maggiore, come pure di Ottava alterata , o dimi
nuita • anzi di piit fiel Contt/appunto , o fia nell' Armenia vengcno proibite le 
Welazioni di qutfti tali Intervalli, tome fi pub vedere appreffo Andr. Ornitcpar-
to De arte cantandi Microlog. hb. 4 . cap. 4. £>. Pedro Cerone Mehpeo lib. 13. 
tap. 31. pag. 716.717* P. Camil. Angleria Reg. di Contrap. cap. 10. Marc. Scac 
this Cr brum Mufic. Examin. Pfal. 33. Pars x. Ang. Berardi Mifcetan. Mu. 
fic Par. *i. tai. « • &'£• *4« $aZ* «<>_»• * fingolstrmentt Giofeffo Zarlino Inftit. 
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Harmon. Par. 3* cap. 30. ehe parlando delle Relazioni proibite fi efprime ne' ft-
guenti termini:, Onde ft de* fapere;, che tanto e dire , che Ie Parti della Can. 
tilena non abbiano tra loro. Relazione Harmonica nelle loro voci; quanto a di
re, che tra due Confonanze vicine 1'una all* altra ,. che fanno cantando inlieme 
due parti afcendendo, o difcendendo; ovvero infieme afcendendo & difcenden
do ; fi venga a udire la Diapafon; fuperflua ( 0 fia Ottava fuperflua ) , . o la Se-
midiapente (0 fia Quinta falfa) , ovvero. il Tritono. Il che fi trova fatto nel
lo incrociamento della prima Figura,. o Nota di: una Parte acuta , con la fecon
da Figura, o Nota di una Parte grave;, ovvero tra la prima della Parte grave, 
& la feconda della Parte acuta. La onde tal Relatione fi trova fempre tra quat
tro Figure, o Note, & non meno; cioe tra due poftc nel grave , & due nell* 
_tcuto. di due Confonanze j come qui. fi vedono. 

Efempio del Zarlino', 
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Efempio del Cer one. 
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E vaglia il vero, ha tal forza quefto interrompere il 
Movimento nei Canto figurato, che in fatti toglie lo fpia-
cere delle accennate Diffonanze, frapponendo alle Note-
dijfonanti un' altra Nota di maggior valore. Quefto valore 
non e a l t ro , fe non il fermarfi piii o meno che facciamo 
in una Voce, o in un Tuono, fecondo il fignificato delle 
Note, che fono le Figure, onde al Canto ne e venuto il 
nome e la fpezie di Figurato (28) ; poichd il Canto fermo 
propiamente parlando non ha Figure di diverfo valore 
(29). E per6 , bene ufando di quefte Figure, ove giungafi 
ad un Salto di Quinta falfa, o pur di Tritono, per evitar-
ne la noja, bafta , dopo la prima Nota, porre una Figura 
di tanto valore, che quindi paflando all' altra Diffonante, 
V udito abbia gia perduta quafi la fenfazion della prima , 
II che conferma quanto poffa 1' interrompere il Movimento, 
o fia il fermarfi in un Intervallo, a correggere gli inevita-
bili fpiacevoli gradi, che incontrar fi dovrebbero nell' or
dinario corfo della Scala Diatonica* 

Da tutto il detto fin ora che ne viene ? S* io non er-
r o , venir ne deve per legittima confeguenza, che fe il 
Canto naturaie camminar debba la Scala Diatonica, refterjl 
comprefo in una fola di lei non interrotta porzione, con-
fiftente in due , o al piu in tre Tetracordi, per gli quali 
fara obbligata la Voce a moverfi fucceflivamente da un Se-
mituono a due Tuoni; oltre i quali Tetracordi non potendo 
piu profeguire quietamente 1' incominciato Movimento , le 
fara forza interrompeylo, Difli 

(t8) Kicol. Liftenius Mufic. cap.x. Figuralis ( Mufica ) , quae menfuram & nota-
rum quantitatem variat, pro fignorum ac figurarum inaequahtate... Hacc alio no
mine MENSURALIS, alio NOVA appellatur , quod varias menfuras ac figuras 
admittat. Sebaldus Heyden de Arte canendi lib. i . pag. x. de Mufic* .figurata : 
Ea eft, in qua variae Notula. , fecundum varias figuras..., aliam fubinde quan-
titatem accipiunt. Freder. Beurhufius Erotemat. Mufica lib. t, cap.i. Cantus autem 
a figuris paribus Par g_ Chora lis , ab imparibus Impar & Figuratus dicitur. 

(19) Petr. Aaron. De Inftitut. Harmon. interpr.Jo: Ant, flaminio lib. i. cap. 
x. pag. 8. Cantus planus dicitur, cujus nota. a:quali menfura , & pari tempore 
pronunciantur. M. Hemic. Fabr. Compend. Mufic. pag. %. terg. Quid eft Mufica 
Choralis? Quae fimplicem & uniformem in fuis notulis fervat menfuram. Hen-
rie.Lorit.Glareani AQAEKAXOPAON lib.i.cap.i.pag.i. Cantus duplex eft , alter 
fimplex ac uniformis , quo nunc vulgo in templis utuntur, & de hoc traflat 
muncaplana, quam Gregorianam vocant: alter varius ac multiformis, de qu» 
eft mufica, quam alii figuralcm, alii menfuralem nunc vocant. 
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Difli, effer obbligata la Vote a muoverfi fuceeflivamente 
da un Semituono a due Tuoni, quando fcorre la Scala Dia. 
tonica, mentre qui noi confideriamo il folo Movimento, 
ch' ella fa per i Gradi, e confeguentemente per gli corrif-
pondenti loro ordinarj Intervalli. 

A rifchiarar quefto luogo, s' hanno bene a diftingue-
re i Gradi dai Salti, e gli Intervalli ordinarj dagli ftra-
ordinarj , come li diftinguiamo ancora nell' afcendere , o 
difcendere le noftre Scale ufuali, dalle quali la Teorica 
Mujicale ha prefo e trasferito il nome alle mentovate di 
lei Scale. 

Le Scale, che a falire o fcendere ufiamo, come e no-
t o , vengono compofte di fcaglioni o gradi , la cui altezza 
ferve d'intervallo tra un grado, e I ' a l t r o . Quando afcen-
diamo, odifcendiamo ordinariamente le Scale, lo facciamo 
per gli loro gradi fucceflivi, paffando per gli frappofti in
tervalli di ciafcun grado. Quefto afcendere, e difcendere 
ii dice fare la fcala per gradi , e fecondo gli intervalli 
ordinarj . 

Talvolta per6 facciamo la fcala a falto, portando ii 
piede non da un grado al fuo proflimo, ma a qualche 
r imoto, fenza toccare i gradi frappofti . Per efempio 
afcendiamo o difcendiamo da un grado al terzo, o al 
quarto di lui corrifpondente, non toccando il fecondo, 
ed oltre il fecondo qualche volta ne pure il terzo . Quefto 
muoverfi dal primo immediatamente al terzo o al quarto, 
gli b cio , che chiamiamo falto . 

Nel che fare pafliamo neceffariamente per gli inter
valli frappofti ai gradi, che in quefti falti eifettivamente 
tocchiamo. La fomma delle altezze convenienti ad ogni. 
grado, che non tocchiamo, conftituifce 1'intera grandezza 
dell' intervallo, che nel falto pafliamo. Gli intervalli di 
queft' ultima fatta quelli fono , che dir fi devono ftraordi-
narj , per diftinguerli dagli intervalli competenti ad ogni 
fucceffivo grado, che s'hanno a chiamare ordinarj. 

Quefta diftinzione di movimento per Gradi e per 
Salti non ha di nuovo fe non fe i nomi. Per alrro 
anche ai Greci, febbene fotto altri termini, era notifli. 

O ma 

: I 
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ma ( 3 0 ) . Diftinguevano efli i Gradi o gli Intervalli in 
Compofti. (31) , ed in lncompofti (32) . Quefti erano i noftri 
Straordinarj, o per Salti; quelli erano i noftri Ordinarj, 
ovvero fecondo la Serie. C16 che noi diciamo movimento 
per Gradi, efli lo dicevano per Intervalli compofti; ed efli 
pure chiamavano movimento per Intervalli incompofti quel, 
l o , che noi chiamiamo per 5W*i. 

Fra gli Intervalli incompofti ve ne fono tre comuni ad 
ogni Siftema o Genere, cio& L* Intervallo di Quarta, di 

Quit*. 

. -. 

• t j 
I I 

(30) Daniel Barbarut in, lib.. *\. cap. 4. Vitruvii de Architect.. Sed quoniam 
ab imo ad fum muni vox non effertur fine mediis, ideo dum iter afcenfionis fa. 
ci t , plures vocis gradus intermedios tangat oportet , qui juftis fpatiis, & in
tervallis routuam quandam habeant inter fe comparationem . Ordinatio igitur 
afcenfionis vocis a Gra_cis SYSTEM A , a noftris SCALA nominatur. 

(31) Compofita (Intervalla) funt,. quae a fonis non deinceps pofitis com. 
prehenduntur: ut a mefe & parypate, mefe & nete, paramefe & hypate . Er-
clid. IntroduB.. Harmon, ex Verf. Mar. Meibomii pag. 9. 

_P_£__* _£ ±_*__U_____: 
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(31) Incompofita itaque intervalla funt, quae _\ fonis deinceps pofitis con-
iinentur, ut eft irtervallum ab hypate & parypate comprehenfum : item a li-
chano & hypate mefon. Eadem ratio obtinet in. reliquis intervallis. Euclid. 
loc. cit. pag, 8. 
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Quinta, e d' Ottava, che per effere gli ftefli ovunque , 
nulla a noi fervono , i quali cerchiamo la preferenza 
d ' un Genere fopra gli a l t r i , in ordine al Canto natu
raie ( 3 3 ) . 

Per la qual cofa reftando nei foli Gradi fucceffivi, 
rifletteremo come queft i , afcendendo la Scala Diatonica, 
cominciano da un Semituono, ed indi paffando a due Tuo
ni, la rendono difTerente dagli altri Generi (34) . PoichS 
nel Cromatico la progreflione fi fa dal Semituono maggiore 
ad un Semituono minore, e quindi ad un Salto di terza 
minore (35) . E nell ' Enarmonico ella fi f a , paffando da una 
determinata parte del Semituono maggiore alia r imanente 

O 2 altra 

(33) Giofef. Zarlino Dimoftrat. Harmon, Ragionam. 4. Propof. 14. 15. x6. 
Cav. Errole Bottrigart ll Melone I. Difcorfo Armonico pag. 13. 

.34; Kicomach. Harmonic. Manual, lib. 1. pag. 15. Diatonicum fif 
progreditur : Hemitonium , deinde tonus, deinde tonus. Tria intervalla in 
quatuor numeris , hoc eft fonis. 

1 

Hem* ton. 1 onus- Innus • 
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(35) Wcom. loc. cit. pag. x6, Chromaticum verb ita progreditur: Hemito-
nium, deinde aliud hemitonium. Deinde infuper incompofitum triemitoniurn. 

Ht»..,„ tiemiton. Iriemiton. 
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•altra parte dello fteffo, e quindi ad un Salto di Terza 
maggiore ( 3 6 ) . 

Quefta prima parte della Scala conftituifce in ogni 
Genere un Tetracordo, il cui ultimo t e rmine , riferito al 
p r i m o , forma un Salto di Quarta ftabile Intervallo mcom-
fofto, che a noi fervira di Sogget to , onde paragonare i 
diverfi Generi, a fine di rifcontrare in ognuno la rifpetti-
va difficolta ed incomodo nello fcorrere la progreflione; 
dalla quale difficolta mifureremo il meri to d' o g n u n o , 
quindi la dovuta preferenza fopra gli altri di que l lo , che 
li accofti alia dignita di Canto naturaie , 

Ma prima di venire al motivato paragone parmi con-
venevole foddisfare a co loro , che qui poffono ch iedermi , 
onde io pur voglia ftabilire il primo Grado dei Tetracordi 
in un Semituono, piu tofto minore, che maggiore, Devo 
pur fapere, che molti , anzi tutti gli ultimi Scrittori 
Teorici hanno diverfamente penfato, e ftabilito. Lo fo 
fenza fallo, e fo ancora ch' effi dovevano volerlo maggio
re , altrimenti come ridur confonanti le Terze e le Sejlef 
e come regolare i Gradi del Siftema Tarticipato ? Or fap-
piai.10 anch' efli quefti ta l i , ch' io amo meglio accoftarmi 
al metodo degli Ant ich i , e nominatamente di Pitagora, e di 
Piatone , i quali a quel Diatonico da loro riconofciuto per 
natura ie , affegnano in primo Grado un Semituono minore, 
cui Limma differo. Sappiano i no l t r e , ch' io affegno al 
Cromatico in primo Grado un Semituono maggiore , ed all ' 
Enarmonico la quarta parte d' un Tuono maggiore; e fap. 
piano in fine v che tutto quefto non e da me capricciofa-

mente 

(3<5) Uicotn. loc. tit. Enarmonium porro progrefTum naturaliter hujufmodi 
h .bef Diefis, quod &. hemitonii dimidium : & rurfus alia Diefis, ambx con. 
j . n<f.a> hemitonio .equates: & reliquum tetrachordi, integrum Ditonum incom-
pofuum. 

Diefis. Diefis. Ditonum . 
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nrente voluto, ma permeflbmi dalla riguardevole autorita 
degli Antichi , la cui rifpettata varieta di Sentenze mi fa 
lecito quella fciegliere, che piii comodamente fembra fer
vire al mio intento, mentre tutte fenza fallo potrebbero 
fervire al prefente paragone . 

Effe antiche Sentenze , qu.ntunque molte , con tutto cio 
a quefte tre principali fi riducono. L 'una , che ho qui fcelta 
da feguire , il cui primo Grado e un Semituono minore , detta 
Diatonica d' Eratoftene, e Diatona Diatonica di Tolomeo (37). 

:£ :_$ 1" 
t 
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L'al tra , che lo fa un Semituono maggiore chiamata Diato
nica Intenfa di Tolomeo ( 3 8 ) . 
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L' ultima , che lo vuole un Semituono meta precifa d' un 
Tuono intero nominata Diatonica Intenfa d' A rift offe no (39). 
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Tale e la forza di quefto primo Grado, che s'eftende a 
tutto il Tetracordo , rendendo i Tuoni , che lo compongono 

____________ * n 

(37) Ptolem. Harmonicor. lib. t . cap, 14. pag. 90. ex Verf. *\*Vallit. In 
quarta, fecundum Eratorthenem ; in rationibus Sefquio<3nva , & Sefquiodlava , 
& Limm.itis . . . . In oftava , fecundum nos etiam , ditonici Diatom ; in ra
tionibus Sefquioclava , & Sefquioflava , & Limmatis. 

(38. Ptolem. loc. at. In nona , fecundum nos , intenfi Diatoni; in rationi
bus Sefquinona, & Sefqu'oclava , & Sefquidecimajquinta. 

< 59J Ptolem. loc. cit. In tertia, fecundum Ariftoxenuni , intenfi Diatoni; 
m diftantia panium j t , & x t , & t . 
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in ogni fentenza diverfi . Nella prima il Semituono minore vuole 
i due feguenti Tuoni maggiori, Nella feconda il Semituono mag. 
giore richiede il pro'flimo Tuono feguente maggiore, I ' a l t ro mi. 
nore . Nella terza il Semituono edge dopo se due Tuoni tra loro 
egual i , ed o g n ' u n o d 'e i lo lui precifamente il dopp io . 

Cio pofto volgiamoci alio fcelto noftro Diatonico, il 
cui Tetracordo , che ci porta alia Q/tarta, confta di un Se. 
mituono minore, e di due Tuoni. Puo qui taluno cercare 
d' onde mai derivi la neceflita di quefta progreflione , ne 
a cafo nata c e r t amen te , vb fatta a capriccio. Se fi confi
dera n u l l ' a l t r o , che {'Intervallo di Quarta, potea fenza 
dubbio formarfi con altri Gradi diverfi di numero e di 
va lo re . Potea formarfi di pun Semituoni, di tre Semituoni 
ed un Tuono, Poteano dividerfi gli ftefli Semituoni, ovvero 
Tuoni in varj altri m o d i , onde in fine dalla fondamentale fi 
paffaffe alia Quarta, reftando que it' Intervallo , pofta qualunque 
divifione , o mefcolanza di Gradi ineguali , fempre lo fteffo . 

Ma qui ogni quiftione e decifa dalla coftante fperien-
z a , la quale non ci lafcia fenz ' incomodo, e una quafi in-
fuperabile difficolta far paffaggio da un Semituono d ' una 
fpezie ad u n ' a l t r o di fpezie d iver fa , additandoci in tal 
maniera la progreflione , che naturalmente in noi ella vuo
le lontana da tali intoppi ed inciampi. 

Quanta e quale fia quefta difficolta di cui p a r l o , il 
Tetracordo Cromatico ed Enarmonico abbaftanza la fanno pa-
lefe • a fcorrere i q u a l i , pochi Cantori v' erano tra i Greci , e 
n i u n o , ch ' io fappia, tra noi vivea tanta imprefa valente (40). 

Ma 
(40) Plutar.de Mufica. Noftra? aetatis homines pulcherrimum illud gems Udeft 

Enarmonium) cui ob majeftatem antiqui maxime ftuduerunt, ita omnino repudia-
verunt , ut plerique nullam harmonicorum intfrvallorum habeant rationem. Atque 
eo proceffum eft ignavia? , nt diefin harmonicam piuenr rullum fui ne irdicinm qui
dem fenfui pra_bere quidam , eamque e canti'enis .xterminent, dicantque rugatos 
efle qui de ea aliquid fenferint , aut iftud muficae genus probaverint. Ariftid.Quiti. 
til. de Muf. lib. i. pag. 19. Ex his naturali us eft Diatonum ; quippe omnibus, etiam 
indoflis omnino cani poteft. Artifici'ififlimum, Chroma; foli enim docli illud 
modulantur. Accuratifltmum eft Ei armonium : quod pentiffimis tantum Muficis eft 
recepttim . Multis autem eft impofifibile . Gaudent. Harmon. IntroduCl. pag. 6. Hoc 
enim folum (ideft Diatonicum ex tribus illis generi bus eft quod frequennflime can-
tatur. Reliquorum duorum ufus parum abi ft quin obfoleverit . Macrcb. de fomn, 
Scipion. lib. t . cap. 4. Primum quidem ( ideft Enarmonium) propter nitniam fui 
difficultatem ab ufu receffit. 
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Ma d ' o n d e ella mai provveniva, fe non fe dal dover paf
fare nel Tetracordo Cromatico da un Semituono minore ad 
un maggiore; e nell 'Enarmonico dalla meta in circa d ' u n 
Semituono a l l ' a l t ra di lui r imanente? 

Se vogliafi dunque comporre un Tetracordo lontano 
da alcuna di quefte difficoltk,. il quale per6 debba mifurare 
1' Intervallo di Quarta, c o m ' e neceffario, per mantenere 
in qualunque Scala armonica le Confonante irnmutabili , fara 
duopo allontanarfi al poffibile dalla ferie dei Semituoni di 
diverfo Genere; poich& i Semituoni dello fteffo Genere fi 
fcorrono con affai minore difficolta, come ognun v e d e , 
nel formare i Tuoni, ond'efli vengon compoft i . 

Molto piu fara duopo fchi va re la fer ie , ov ' entr ino 
fucceffive parti di Semituoni, come accade ne\Y Enarmonico, 
e p e r 6 , ad evitare 1* accennate difficolta, faremo coftretti 
nella formazione del Tetracordo, a dovere ridurci al folo 
Diatonico, in cui dal Semituono minore pafliamo a due Tuo
ni dello fteffo va lore . 

Quefte fono le tre progreflloni, o Generi femplici , e 
pr incipal i , in c u i , dopo i G r e c i , chiunque ha prefo a 
t ra t tare il Canto, 1' ha fempre divifo* Dalla varia rego-
lata unione di quefti tre Generi nati ne fono nel procede-
re del tempo altri due , uno de ' quali vien det to Mifto, e 
1' a l t ro Participato. 

Nel Genere Mi fio non v ' h a una progreflione certa e 
de te rmina ta , ma incerta , e varia fecondo la varia Mi. 
ftura, che pu6 farfi dei Generi fopraddetti ( 4 1 ) , con tale 

liber

a l . Euclid. IntroduB, Htrmon. pag, 9. 10. ex Verf. Meibom. Omnis itaque 
cantus aut diatonicus erit,, aut chromaticus, aut enarmonicus ,. aut communis, 
aut etiam ex hifce m i f t u s . . . . Nliftus , in quo duorum aut trium generum cha-
raderes cernunturi exempli gratia diatoni & chromatis; aut diatoni & harmo
nise, tiicorna. Htrmon. Manual, lib. 1. pag. 17. Comtniftis igitur in uno dia-
grammate tribus inter fe generibus , nomina erunt talia . . . . . Hypate hypaton 
( primi corda. immutmbih del Tetracordo) . Parypaton hypaton enarmanios. Pa
rypate hypaton chromatice, & diatonos . Enarmomos hypaton. Chromatice hy
paton. Diatonos hypaton. Hypate mefon, 'ultima corda immutabile del Te
tracordo). Boet. Mufi. lib. 1. cap. xx. Georg. Valla Expitend- rgr Fugiend. lib. 7. 
cap.. 4, Jacob. Faber Stapulenf. Elemen. Mufic lib. 4. Zarlino lnf.it. Harmon. 
Par. l t. cap. $&. Gio: Andr. Angelini Bontempi Hiftor. Mufi. Par. a. Teoric. 
Coral, xx. 13. pag. n , . zl%. 
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liberta, che non folo puo unirfi il Diatonico al Croma. 
tico , 
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e non folo a quefto il Cromatico , 
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anzi b lecito mutare una miftura in un'altra fucceflivamen-
te per modo cangiandola, che la progreflione a Gradi, o 
a Salti pafli per diverfe mutazioni ed accoppiamenti , i 
quali tutti comunichino alia Miftura il carattere particolare 
dei Generi femplici, che la compongono. 

Non cosi nel Genere Partecipato, il quale fe vuolfi & 
anch' effo come una Miftura del Diatonico partecipante di 
Cromatico, ma una Miftura per altro determinata j laonde 
non effendo libero il variarla, quefto folo diftingue il Par
tecipato dal precedente Mifto Genere. 

Per altro quefti ultimi due Generi non hanno affbluta-
mente Tetracordi, mentre i Tetracordi, ftante il fignificato 
Greco, non vogliono piu di quattro Corde , o Voci confe-
cutive, laddove il Mifto talvolta ne ha cinque, talvolta 
fei, ed il Partecipato fempre di fei va compofto. Pure fi 
poffono ad efli Tetracordi in qualche modo ridurre , fe 
nella progreflione di quefti ultimi Generi fi voglia por 
mente alle eftreme Corde dei veri Tetracordi, che com
pongono le progreflioni dei tre Generi principali. 

Hanno quefti tre Generi fra fe di comune, che le ul-
time corde d'ogni Tetracordo fono fempre le fteffe, e per6 
fi chiamano immutabili, dette ancora a ragione Corde del 
Genere Diatonico, effendo quefto il primiero in origine, da 
cui, come da loro forgente fono gli altri due, cice prima 
il Cromatico, pofcia 1' Enarmonico derivati. 

Quefte Corde immutabili fi trovano colla fteffa loro 
coftante fucceflione nella progreflione tanto del Genere mi
fto, quanto del Genere partecipato, con cui s' incontrano 
nelle Scale Diatoniche, Cromattche, ed Enarmoniche a termi
nare quivi i veri Tetracordi; anzi non folo vi fi trovano 
ovunque colla fteffa coftante fucceflione, ma in oltre colla 
ftefla tra loro coftante diftanza, Intervallo, ovvero eften
fione di Gradi frappofti, la quale eftenfione, fe fi prende 
dal Genere Diatonico, fara uguale ai tre Intervalli d ' u n 
Semituono minore, e di due Tuoni. 

A quefta precifa eftenfione, o diftanza d' Intervallo 
tra le Corde immutabili Diatoniche, che mi fara permeffo 
chiamare diftanza Diatonica-* refta affatto uguale la diftanza 

fimile 
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. 

fimile Cromatica , ed Enarmonica, che paffa in quefti Gene. 
ri, tra le fuddette Corde immutabili. Imperocche gli d 
vero, che nel Cromatico b compofta d 'un Semituono minore, 
poi d' un maggiore, e in fine d' un Intervallo di terza 
minore . Nell' Enarmonico b incirca compofta d' un mezzo 
Semituono , pofcia dell' altra di lui meta , finalmente d' un 
Intervallo di Terza maggiore , ma pero la fomma di quefti 
loro rifpettivi tre Intervalli o Gradi tanto nel Cromatico , 
quanto nell' Enarmonico eguaglia perfettamente 1' eftenfione 
o diftanza Diatonica (42). 

La fteffa ftefliflima diftanza fra le menzionate Corde 
immutabili fi trova anche nel mifto Genere, e nel Partecipa
to, non oftante il maggior numero, com'abbiam detto di 
Corde, o di Gradi frappofti , effendo compenfato il mag. 
gior lor numero dalla minore grandezza dei medefimi. 

La mefcolanza dei tre primi Generi conftituifce il Mi
fto , la quale come s' e detto pu6 farfi or di due foli, or 
di tutti e tre i detti primi Generi, ftanti fempre immutabili 
anche in quefto Genere le fopraddette Corde . Quando la 
miftura fi fa di due Generi, le Corde frappofte faranno t r e , 
che aggiunte alle eftreme , formeranno una ferie di cinque 
Corde, e di quattro Gradi; ma quando la miftura facciafi 
di tutti i tre Generi, le Corde frappofte faranno quattro, 
che unite alle eftreme renderanno la ferie di {ei Corde, e 
di cinque Gradi. 

Tre fono i cafi diverfi, come abbiamo avvertito, che pro-
vengono dalla miftura di due dei motivati Generi. Primiera-
mente fi pu6 mefcolare il Diatonico al Cromatico ; In fecondo 
luogo lo fteffo Diatonico all'Enarmonico. Per ultimo il CromatL 
co all' Enarmonico. P 2 Ecco 

(41) Nicom. Harmon, Manual, lib. i . pag. 15. Etenim Diatonicum fie pro-
greditur: Hemitonium , deinde tonus, deinde tonus . . . . Chromaticum verd 
ita progreiitur: Hemitonium, deinde aliud hemitonium; deinde infuper in. 
compofitum triemitonium. Ut & hoc, licet ex duobus tonis, & hemitonio ex 
adverfo non conftituatur; aequalia tamen habere appareat intervalla duobus 
tonis & hemitonio. Enarmonium porro progrelTum naturalirer hujufmodi ha. 
bet: Diefis, quod & hemitonii dimidium, & rurfus alia diefis; ambae con-
jun&ac hemitonio aequales , & reliquum tetrachordi, integrum Ditonum incora-
pofitum. Ut & hoc duobus tonis, & hemitonio fit sequale . . . Itaq*ue in tetra-
chordo extr.mi foni, ftaotes appellantur _ neque enim variant in ullo generum, 
fjK_u vero mobiles. 

J . 
*_ 
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Ecco la ferie, che ne viene dal primo cafo. Si co

mincia da un Semituono minore; fi paffa ad un Semituono 
maggiore _, che & la Corda particolare Cromatica; indi ad 
un altro Semituono minore j finalmente ad un Tuono _, cioe 
alia Corda immutabile . 

Semit.mir. Semis mag. Semit.min. Tutno 
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Nel fecondo cafo fi genera la ferie feguente. Ha que
fta principio dalla meta in circa d' un Semituono, chiamata 
dagli Antichi Diefis, il quale £ la Corda particolare Enar. 
monica; indi fi pafla all' altra meta del Semituono, altro 
Diefis- poi ad un Tuono; finalmente ad un altro Tuono, 
cio£ alia Corda immutabile. 
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La ferie dell ultimo cafo principia in circa dalla meta 
d 'un Semituono, corda particolare Enarmonica; quindi all* 
altra di lui meta; pofcia ad un Semituono maggiore, il 
quale e la Corda particolare Cromatica ; in fine ad un Salto 
di Terza minore, Corda immutabile. 

Che fe fi tnefcolano aflieme tutti i tre Generi, ne deriva 
una ferie nafcente da circa la meta d 'un Semituono, Corda 
Enarmonica; di qui all'altra meta del medefimo Semituono, 
Corda comune al Diatonico, Cromatico, ed Enarmonico * pofcia 
fi paffa ad un Semituono, Corda Cromatica ; quindi ad un altro 
Semituono, Corda Diatonica ; e per ultimo ad un Tuono , vale a 
dire alia Corda immutabile, 

Diefis Die fit Semituono Semituono Tuono 
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Paffando al Genere Partecipato, in cui non v' ha alcuna 

varieta nel numero dei Gradi, e delle Corde, effendo fem
pre quelle fei, e fempre quelli cinque , i quali ritengono 
coftantemente un'ordine tra loro medefimi, fi formera la 
ferie come fegue. 

II primo Grado b un Semituono, Corda comune agli 
ftabiliti tre Generi principalis il fecondo Grado e un Semi, 
tuono, Corda particolare del Genere Cromatico (43); il terzo 
Grado un altro Semituono, Corda Diatonica; il quarto un al-
_________ tro 

(4$) Si dice particolare del Genere Cromatico piii tofto dal fito , ove quefta Corda 
vien pofta, il quale e proprio della Corda Cromatica, ehe dalla mifura dell'Inter, 
vallo affatto diftante dal giuflo Cromatico. Quella d'Ariftoffeno chiamata Tonico-
Cromatica fi accofta pih d' ogn' altra di tal fatta alia noftra particolare • mentre 
t' acccfla ad un Semituono in circa , come lo moftrano le Proporzioni de' Gradi com
ponent! quel Tetracordo. Non ft creda perb, ch: quefto Semituono d'Ariftoffeno fia 
lo Slefto Semituono Partecipato. Quefti Semituoni non fono giufti , e la minuzia per 
cui s' allontanano dtfferentemente dalla giuflezza , opera talmente in ciafcuno , che 
niuno giunge pontualmente al Semituono , e tra loro reftano different!. Quanto alle 
altre Corde Cromatiche fimili alia precedente , notate parimente da Ariftoffeno , confli-
tutive degli ultimi due Gradi del Tetracordo , febbene fempre eguali tra loro , ognu-
na perb $ cost diflante dal Semituono, che diviene lontaniffima dal noflro_ Parte
cipato . Le Cromatiche d'altri Autori molto pik allontanandofi dalla noftra Parte, 
cipata , confermano anch'effe non doverfi quefta chiamare , fe non dal fito , Cro. 
tnatica. he Tavole qui fottopofte , colle mifure degli ultimi due Gradi del Tetra
cordo , faranno piena fede di tal verita . 

Arcbit* Cbromatica Ari/hxeni mellit Arijloxeni Sefqaialte- Arijloxeni Tonict 
Cbromalica rjus Cbromat. Cbromatica 

tap®:: 

tratoflbenis Chroma- Dtdymi Cbroma- Noflri (Ptolemei) mollii H.flri [Ptolem.) intenfi 
tien tica Cbromatica Cbromatica 

- . r 

kV m"/ $ 
E£E$_I$:ZE J ^ I I ^ I ^ E I E ; M PJQBJLEZ: 
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Arifloxen. Harmonic. Fitment, pag. 14 .15 . ex verf, Meihom, Euclid, lntrod. Harmon, 
pag. io . ex Verf. ejufd, Meib. Claud. Ptolem. Harmon, lib. t . cap. 14. pag, 91 . ex Verf. 
Jo: W.dlis . Appendix de Veter. Harmon, pag* 163. 1154. \6 5. 166. ejufd, 'VfaUii. 
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tro Semituono, Corda particolare di quefto Genere; e in fine un 
altro Semituono, Corda immutabile, Dal che ne deriva, altro 
non effere il Genere Partecipato, che una ferie determinata 
e coftante di Semituoni. 

La Tavola fuffeguente, prodotta gia dal Bontempi (44) 
ti fervira di rifcontro chiariflimo. Ad effa io ho aggiunte 
due Colonne efprimenti la ferie delle Note, che dull'Acuto 
paffano al Grave. Nella finiftra preffo ad alcune vi troverai 
un b fignificante il b molle, e nella deftra ad alcune altre vi 
troverai il notiffimo fegno del %. Avverti, che qui feguitia. 
mo 1'ufo e la liberta dello fcrivere e Cantare corrente, la 
quale tollera Ia fteffa Nota come Diefis dell' antecedente, o 
come h molle della fuffeguente . Sei pregato a volerla tu pure 
cosi tollerare . P e r altro convengo anch'io con quelli, a'quali 
piace il rigore muficale, ch' effa non poffa foftenere quefte due 
veci; ed a ragione i noftri Maggiori, per miglior efattezza, 
vollero divifo ogni Tefto nero dei Cembali, delle Spinette, e 
degli Organi in due parti , 1' una delle quali ferviva al b molle, 
e 1' altra al Diefis (45). Anzi t a l ' uno , anfiofo di rinovare li 
perduti antichi Generi, giunfe fino a moltiplicar gli ordini 
de' Tafti, onde non folo in tal forta di Strumenti vi fi tro-
vaffero gli accennati Semituoni, ma fino tutte le Voci corrif-
pondenti agli Intervalli della Mupca Greca in qualunque Ge. 
nere, ed in ogni varieta di ciafcun Genere (46). Ma il comodo 
de' Sonatori e degli Artefici, privando la Mufica di si rara 
prerogativa , e di si bell 'ornamento, diedero luogo all'affue-
fazione, che tolta in fine all'orecchio tanta delicarezza, in. 
troduffe la motivata tolleranza, ch ' io fieguo, affine di non 
rendermi ofcuro, nel voler elfere troppo efatto. 

Suo. 

(44) Gio: Andrea Jngelini Bontempi Hiftor. Mufi. Par. i . Prat. Moder. Carol. 
a. pag. 187. 

(45. Giof. Zarlini Inftit. Harmon. Par. i . cap. 47. 11 Defiderio de' Concerti 
di var. Strum. Mufi. del Cav. Ercole Bottrigari pag. $r. P . Mer fen. Harmon. 
Instrument. Lib. 1. Propof. 42.. Lib. 3. Propof. 8. P. Kircher. Mufurg, lib, 6. 
ftp. 1. $. ?. 

(46) D. Nieol. Vicentino VAntica Mufi. ridotta alia moderna pratica lib. j . 
Fabio Colonna Sambuca Lincea pag, ft. Gio: Batifla Doni Tratt. dei Generi , t 
dei Modi. Galeazzo Sabbatini, Hico. Ramarini riferiti dal P. Kircher loc. cit. 
Franc. Higetti, e Giovan maris Cafini apud Dam. Matiam tHannium De Fhrent. 
Uventit pag. 1%. 7 J . 7 4 . ? J . 
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Ora facendo ritotno alia nodra diftanza Diatonica, 

che corre tra le Corde immutabili, refta quefta fempre la 
fteffa ftefliffima, mifurata da una Corda immutabile all 'al
tra non folo ne' tre gi_. detti Generi principali, ma an
cora in quefti due ultimi, cioe nel Mifto, e nel Partecipa
to , mentre gli e vero, che negli accennati tre primi Ge
neri, vi fono quattro fole Corde, e tre Gradi frappofti, la 
dove nel Mifto talvolta vi fon quattro Gradi frappofti, e 
talvolta ve ne Ion cinque; e fempre cinque ve ne fono 
nel Partecipato; ma s' avverta bene, che quanto piu fono 
i Gradi in quefti due ultimi Generi, tanto fono minori 
d' eftenfione, a fegno, che la fomma delle particolari 
eftenfioni conftituifce un' intera eftenfione fempre eguale 
alia comprefa intera eftenfione, che paffa tra le Corde 
immutabili nei tre mentovati Generi principali, ogn' uno 
de' cui Gradi ha un' eftenfione proporzionalmente maggio
re , onde in tre foli Gradi xefti coftante la fiffata diftanza 
Diatonica (47) . 

A vifta di quefta Diatonica ftabil diftanza o eftenfione 
di Gradi fra le Corde immutabili, v'b campo di affegnare 
in alcun modo al Mifto Genere , ed al Partecipato i Tetra
cordi ; non gia riferendoli al numero, che fi voglion di 
Corde, il quale eccede le fole quattro volute, come ri
chiede il nome, dai Tetracordi; ma riferendoli alia di
ftanza fopraddetta coftantemente ancora negli accennati 
due ultimi Generi la fteffa ftefliffima , che ritengono i veri 
Tetracordi degli altri tre primi Generi; la quale diftanza, 
poichfc fempre la medefima, percid pud effer baftevole a 

Q. far 
. . . . . i — 

(47) Marc. Meibom. nota in Ariftox. pag. St. Dicebant Eratoclii , Diatcfla-
ron feu tetrachordum, quod duobus immobilibus feu ftantibus fonis continetur, 
bifariam tantum fccari pofle cantando: five ab acuminc defcendas ad gravita-
tem, five contra a gravi afcendas in acutum. Poftquam enim in genere Enar
monico in acumen modulatus fueris diefin atque diefin , ideft, duas fe-tiones 
tetrachordi feceris, impoffibile eft aliam pra_terea in eodem tetrachordo facere 
fe&ionem. Itaque in fuperiorem ftabilem fonum incides. Qnacunpue igitur di. 
vifione fecueris tetrachordum, nunquam plures intermedias facies fec_iones quam 
-uas: nee ullus ex Antiquis, qui tanto in melius mutandi ftudio gent rum divi-
fiones funt adgrefli, plures legitur conatus facere. Rccentiores tamen ditfis fuis 
hemuoniis aliud introduxerunt. Porro cadem ell ratio, li ab acumine progre-
diaris ad gravitatem. 

1 
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far s i , che i due Generi Mifto, e Partecipato fappiano 
anch' efli alcuna cofa dei veri Tetracordi. Dal che refta 
giuftificato il metodo di formare la progreflione Mifta e 
Partecipata, com'ufano gli Autori di Mufica, coi Tetracordi. 

Ecco quanto bafta a riconofcere quella diverfita , che 
paffa tra tutti i Generi Muficali, all' argomento noftro ne-
ceffaria , la quale fola puo farci vedere , come il Diatonica 
fia il Canto alia natura degli Uomini piu confacente ; fa. 
cendo cosi ancora agli Antichi ragione, che tal Canto 
quafi concordemente dichiararono per naturaie ( 4 8 ) . La 
loro autorita certamente dee rifpettarfi, ma fopra tutti la 
precedenza e 1' antichita del Diatonico, nato a mio credere 
alio fteilo tempo, che nacquer gli Uomini (49); poich£ efli 
portati al Canto, dovettero quello aver praticato, che 
avanti il Regno di Filippo padre del gran Macedone fu in 
ufo, cioe a d i re , che per circa tre mila e feicento anni 
fu 1'unico al Mondo. 

Fra i primi, fe non inventori, almeno promulgator! 
del Cromatico, fu fecondo Svida (50) , un tal 'Agatone, 
viffuto ai tempi di Piatone, e fecondo il Voflio (51) un 
certo Timoteo Milefio, che fiori fotto il Regno del predet-
to Greco Monarca . Genere di Canto , quanto difficile ad 
apprenderfi, tanto lontano dall'iftinto naturaie (52) . Piu 

diffi__ 
(48) Manuel. Bryen. Harmon, fed. 7. ex Verf. Jo: *-tyallis pag. 387. Ex his 

f'tde(l Genenbus) magis Naturaie eft Diatonon ; ut quod eft omnibus, etiam 
indod-is, cani aptum . . . Sciendum enim eft, quod genus Diatonum , gravem , 
robuftam & firmam indolem ofkntat. Boet. Mufic. Lib. r. cap. t i , Diatonicum 
quidem aliquanto durius & naturalius. Vedi le Annotaz. di Marc. Meibom. fopra 
AriHoffeno pag. 91. col. x. 

(49. Arifloxen, Harmonic. Element. Lib. 1. pag. 19. ex Verf. Meibom. Primus 
itaque, _ antiquiflimus lllorum ponendus eft Diatonus. Primoque lpfo prior 
natura hominis cxiftit. 

(50) Svidx Hiflorica pag. 11. P. Ambrof. Calepin. cum not. Jo: Vafterat. & 
P. Laur. Cbifflet, & P. de la Cerda. Unde Chromaticum melos ab antiques di-
cebatur una ex tribus Muficae parubus, quae ob nimiam mollitiem infamiae nota 
non caruit: quam tamen Agathon tibicen in primis amplexus fuilfe traditur. 
Meibom, Motd in Arifloxen. pag, 91. Chromaticum autem molle ac funineum. 

(%•.) De Poet. Gr&c, cap, 7. De Artium (b* Scientiar. Hatura (i** conftitut. 
Athena, lib, 14. pag. 637. cx Verf. Dalecamp. Caufabon, in Athena, ltb.%. cap, 
I I . pag. 6i\\. Zarlino lnftit. Harmon. Par. I. cap. 9. 

(51) Manuel Bryen. loc. cit. Magis autem Artificiale eft Chroma; quod a 
fol is edo-l.s canitur . . . . unde & Chroma nominatur, quod magis cultum fit Sc 
_-_ruutu.n quam Diatonon. 
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difficile di quefto Genere e 1'Enarmonico, ritrovato, come 
per teftimonio di Plutarco [53] narra Ariftofleno, da un 
certo Olimpo, il quale dal lungo fuo efercizio nel Canto 
Diatonico, e nel Cromatico apprefe, e ftabili le mifure 
convenienti all' Enarmonico laboriofo a fegno , che pochi 
in effo eccellenti riufcirono (54). 

L'arduita , che incontrafi in quefti due Generi, fenza 
gran tempo, e fenza molt 'arte impoflibile a fuperarfi , fa 
chiaramente conofcere la ripugnanza, che dee provare 
chiunque fi ponga all' imprefa di farfene poffeffore ; dalla 
qual ripugnanza traluce la naturalezza del Canto Diatonico 
a feconda dell' iftinto comune degli Uomini, che fenz' al
tro artifizio di verun' inventore concordemente lo pratica. 
rono , fecondo la comune opinione dei Cronologi, almeno 
trentafei fecoli interi. 

Ma lafciata a parte 1' antichiflima precedenza favore-
vole fopra gli altri Generi, ficcome al Diatonico, cosi al 
foggetto del noftro prefente ragionamento, poniamoci di 
propofito a fcandagliare la fola facilita, che s' incontra 
nella piana di lui progreflione. 

E vaglia il vero la facilita, ed il comodo, che fperi-
mentiamo nel porci ad operare alcuna cofa, moftra fenza 
fallo , ch' ella _. a noi confacente, aflicurandoci d' una ac-
concia difpofizione a produrla. Per lo contrario la diffi
colta ed incomodo , che proviamo nel volerla tentare di-
verfamente, ci aflicura d' alcuna contrarieta , e poca atti-
tudine alia medefima. Seguendo quefta doppia mifura e 
ficurezza, giungeremo a fcoprire cio che bramiamo con 
quella certezza, che pu6 fomminiftrare la comune fpe-
rienza. Q_ 2 A fco-
_ • 1 • _ _ _ _ _ 

(53) Olympus, ut ait Ariftoxenus, a muficis putatur enharmonii generis 
fuifle repertor. Nam ante ipfum omnia Diatona fuerunt, & Chromatica. Hu. 
tarch. de Mufic. ex Verf. Guillel. Xilandri. 

(54) Manuel Bryen. he cit. Omnium Accuratiflimum eft Enarmonium ; ut 
quod a folis eminent!(Emis in mufica receptum obtinet, plerifque receptu im
poflibile. Unde eft quod aliqui mclodiam in hoc genere plane rejiciunt (pro-
fter fuam ipforum impotentiam ) , hoc genus exittimantes modulation! plane 
»n-=ptum... Artificiofum enim eft, multaque indiget afluefatfione, nee facile in 
Kfum reducitur. Meibom. nota in Ariftoxen. lib. t. pag. *j6. Pofterioribus faecu-
I«s, quin & Plutarchi, & Ariftidis, genus enarmonium ob fui difficultatem 
penc cxolevit. 
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A fcoprire la difpofizione di tal 'uno a qualche Scienzs 
ed Arte , non abbiamo altra guida infallibile, fe non fe 
lo fperimentare , con che facilita o difficolta apprenda i 
principj, e fi adatti ai primi efercizj. Fa una tale facilita, 
che lo dichiariamo, avere effo , come fuoi dirfi , buon natu
raie ; e la difficolta fa concluderci, non avere effo tal buon 
naturaie rifpetto a c io , in che bramerebbe erudirfi. Que. 
fto buono o cattivo naturaie, che altro e in fine , fe non 
fe una fpezie di legge, o una determinazione particolare 
della natura, con cui ella voglia , o non voglia portato 
tal 'uno ad apprendere alcun'Arte o Scienza ? 

Se dunque troveremo molta facilita in ogn* uno di 
noi al Siftema Diatonico, e molta difficolta ad ogn'al tro 
Siflema di Canto, non dovrem tofto inferire , che il Canto 
Diatonico fia lo fcelto dalla Natura, e quafi infufo in cia-
fcuno, e pero il folo Naturaie (55)? 

La fperienza dunque unicamente pu5 decidere di que
fta noftra univerfale facilita in ordine al Genere Diatonico, 
e della comuae difficolta. in ordine ai rimanenti Siftemi. 

A ben confultarla nulla piii fi ricerca, che attenta. 
mente afcoltare, quando tal'uno e in procinto d* avanzarfi 
al Tritono. Paffati due Tumi, per giungere al terzo, non 
pu6 efprimerfi con che ftento ed inquietudine s' innoltri , 
e con quanto poca felicita efeguifca c ib , che pur brama • 
Talor forpaffa, talor non arriva al termine prefilfo, nel 
che v' hanno due cofe da notarfi , delle quali 1' una infal-
libilmente, 1'altra le piQ volte interviene. 

O s' oltrepafli, o non fi giunga puntualmente al terzo 
Tuono , fe vuolfi profeguire nel Canto , fempre , e poi fem
pre fi profeguifce per la Scala Diatonica ; ma per lo piii. ac-
cade , che non fi giunga al terzo Tuono, onde la Voce, 
paffati due Tuoni, nel tentare il terzo Tuono, fi fermi nei 
confini del Semituono. Quefti due cafi fono famigliari a 
chi nel Canto Fermo s' accofti per accidente in vicinanza 

del 

(55) Vitruvius Lib. 5. cap. 4. Monf. Dan. Barbara e M. Perrault fopra il 
tit. cap. di Vitru. Franchin. Gaffurius Oper, Angel. Lib. _. cap, 10, Gutllerm. dl 
Podio Comment. Mufi. Lib. t. cap. 4 . Zarlino lnfiit. Harmon. Par. 1. cap. 5 . 
Salinas de Mufi, Lib. 3. cap, 3. 

V 
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del Tritono, o per Gradi effo proceda, o per Salto« 

Ma qualunque sbaglio accada in ogn' altro Grado , o 
fia per ecceffo, o per difetto, pofto lo sbaglio come pri. 
mo grado, fi profeguifce infallibilmente fecondo i noftri 
Gradi della Scala Diatonica, Quefto profeguimento moftra 
pure ad evidenza la gran facilita, onde & portato ognuno 
al progreflo Diatonico , ficcome la gran difficolta , che 
preffo al Tritono ci agita e ci difturba , anzi ci trafporta 
fuori del dovere, moftra anch'effa quanta ripugnanza nu. 
driamo in noi medefimi, oltre due Tuoni, a tentare il 
te rzo . Nel qual tentativo, quel cadere, che fpefliflimo 
fafli preffo il Semituono, b una conferma dell' inclinazione 
alia ferie Diatonica, che appunto dopo due Tuoni richiede 
il Semituono ( 5 6 ) . 

Che altro dunque fi ricerca per fegno chiariflimo del 
Canto , a cui la Natura ci deftino , fe non quefta facilita a 
camminare per il corfo Diatonico, e quefta difficolta a fco-
ftatfene ? Saremo dunque compofti con tale conneflione 
d 'organi , e d 'animo, che la ci conducano, ove non in-
contreremo grave ripugnanza o fcomodo; e fe quefto effe
re la condotti non fia un volere precifo, ed una legge 
fperimentale della Natura, non fo vedere, ne intendere 
pofcia, come diftinguere, e riconofcere le leggi ed i vo. 
leri della medefima . 

Su quefte traccie, le piii ficure a confermare la noftra 
sfferzione, paffando al Siftema Cromatico, non pu6 negarfi, 
che non s' incontri fparfo di molte difficolta , nel volere 
per gli fuoi Gradi condurre il Canto . Fermiamoci , come 
abbiam ftabilito, d^ntro i limiti del primo di lui Tetra
cordo, Effo cammina da un Semituono minore ad un maggio. 
re, e quindi ad una Terza minore, che termina il Tetra
cordo . 

A ravvifare 1' alta difficoltk, che incontra chiunque 
voglia porfi all' efercizio di quefto Siftema di Canto bafte. 

rebbe 
. _ , _ r • - -, , - i . . , . , . , , • - . . _ . 1 , • , - " ' • 

_ t%6) Franc. Maurolyeur Opufcul. Mathemat. MU/ics Tradition, pag, T **• Ad-
miflio autem triplicati toni, & fi ad perfkiendum ubique diapafon intervallum 
neceffsrra , dura tamen fuit canentibus. Unde, ad talem duritiem tcmperandam , 
artifices divifere tcrtium cx continuis ill« tonum in femitonia. 

4. 
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rebbe fenz* altro il riflettere, effer effo perduto affatto, 
non gi_ nella mente degli Uomini, almeno piu eruditi, 
che ne avranno fufficiente notizia, ma nella pratica , non 
meno dei Cantori, che degli ftefli Compofitori. Si pofero 
unitamente fino nel Secolo Decimofefto all' imprefa di rav-
vivare il Cromatico eftinto: i Compofitori cercando il come 
inferirlo nel Contrapunto, ed i Cantori procurando con ogni 
sforzo d'acquiftarne il poffeffo. Ma gli uni e gli altri in 
fine abbandonarono l 'aflunto, i primi arreftati dall'eviden-
te impoflibilitk dell' imprefa; e gli ultimi atterriti dall' ar-
duita d 'un cimento ad effi infuperabile (57). Ma d'onde 
una tanta ftraordinaria difficolta . Non ne fara tanto ofcura 
la forgente a chiunque voglia riflettere alia doppia ripu-
gnanza, che proviamo, si nel paffare da un Semituono d'una 
fatta all' altro d' un' altra, come nel paffare dai due Semi, 
tuoni, che nell' afcendere lo compongono, ad un Salto di 
Terza minore , che lo termina , 

Se i due Semituoni foffero d* una fola mifura, uno fa. 
iebbe , per cosi d i re , guida all' a l t ro ; ovvero, fe fatto il 
primo Semituono, V altro foffe arbitrario, faria tolto di 
mezzo un 'a l to impedimento; ma quefto dover paffare da 
un Semituono d' una natura ad un diverfo Semituono deter
minate , gli e un tal vincolo, a cui non ci foggettiamo, 

fe 

(_7> Giovanni Spataro Bolognefe , infigne nella Mufica ful fine del Secolo XV, 
il quale fu poi nel . $ i _ eletto Maflro di Capella nella noftra Bafilica di S. Pe. 
tronio , fi pofe a ravvivare il Cromatico , e I' Enarmonico , che al riferire di 
Pietro Aaron ( De InBitut. Harmon, interpret! Jo: Ant. Plaminio Lib. l. cap. 9. ) 
fu ancora cantato dai Mufici di quel tempo » pie eccellenti. S* avverta , cht 
quefto Cromatico ed Enarmonico non era il -vero antico Greco, ma il ridotto alia 
moderatione del Siftema Partecipato , onde non & poi meraviglia fe fu regolato, 
td efeguito armonicamente. Per altro t'afcolti il Sig. Apoftolo Zeno nelle Ann*. 
taz. alia Biblioteca dell' Eloquenza Italiana di Monfig. Giuflo Fontanini Tom. t. 
pag. 4 1 - . 417. il quale ci fa fapere I' eft to infelice , ch'ebbe il tentativo di 
V. Hi co I a Vicentino ( Antica Mufi, ridot. alia moder. Prat.) efpoflofi imprudent!, 
mente a tanta imprefa . Efito pti felice fortirono il noftro Cav. Ercole Bottrigari 
{ Melone Dif corfo Armon.), e Gio: Bat lift a Doni ( Compendio del Tratt. de' Generi, t 
de' Modi della Mufica. Annotaz. fopra il Ccmpend.de' Generi , e de' Modi ) , cam. 
minando perb amendue fu I' orme del Siftema Partecipato, sfortunati in quefto 
folo, che, 0 non trovarono chi i loro Componimenti efeguijfe , 0 chi voleffe ia 
*PPreffo faffrir la fatica d' imitare il comun loro valore. Dalchi in fine concbiu-
der fi deve, ehe invano fi tents di vtler ridurrt il vero Cromatico ed inarmf 
nut alia Pratica Greta, 

il 
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fe non con grande ftento, e fatica . II lungo ftudio preffo 
i Greci fece ad alcuni vincere ogni oftacolo. Ma quefto 
ftudio , e quefta vittoria degli oftacoli, che fi oppofero al 
confeguimento di quel loro Canto Cromatico, ci fa almen 
vedere, ch'effo non vanta il carattere di quella facilita, 
che poffa dichiararlo naturaie. 

Che fe quindi pafliamo alle maggiori difficolta , che in 
fe contiene 1' Enarmonico, ultimo dei tre celebri Generi, o 
Siftemi della Mufica Greca, a fcoprirle non altro parimenti 
vi vuole , che fcorrere i Gradi d' un femplice di lui Tetra. 
eordo. Dalla voce fondamentale , il primo grado ci guida 
ad una parte in circa d 'un Semituono; indi pafliamo all' 
altra di lui parte; e finalmente ad una Terza maggiore, 
Oltre la difficolt_ pari a quella, che s' incontra nell 'ulti
mo grado dei Tetracordo Cromatico, la tnaffima nell' Enar. 
monico fi trova a moverfi nei due primi Gradi, compofti 
ciafcheduno fecondo la mente d'Ariftoffeno, e di Euclide 
di tre dodicefime parti d 'un Tuono, e quefta difficolta & 
tanta, che pochi v' eran tra i Greci, e tra noi veruno 
cred'io non v ' e capace, dopo lungo ftudio, d'aflicurarfi 
a toccare il fegno precifo di quefti Gradi. Molto meno 
pofcia, fe fi pretendeffe un determinato Canto Enarmonico 
per una certa parte del Semituono genitore dei due primi 
gradi , la qual parte non era fecondo le varie fentenze la 
fteffa; maflime elfendo fiffata a un certo numero di Comme* 
O particelle del Semituono. 

Ne mi fi dica, che meno intralciata fia per effere la 
ftrada del Canto nel Genere, o Siftema Miflo, poiche la 
miftura s' ha a fare dei tre Generi mentovati, i quali con-
corrono a comporre il Miflo, introducendovi neceffariamen-
te gl ' incomodi, e quindi gli oftacoli, che feco indifpenfa-
bilmente portano. 

Anche minori intralciamenti s' incontrano nella ftrada 
del Canto Partecipato, come la fperienza di quefto Canto 
prefentemente in ufo comune ch?aramente dimoftra. Con 
tutto cio non va efente dalle fue diffico'ita , ficcome da un 
lungo ftudio, ed efercizio, ch'effo richiede in chi voglia 
farfene Padrone . Quel tanto dover dividere i Tuoni; quel 

doverli 

I 
»._____ 
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128 Differtazjone Prima. 
doverli dividere in Semituoni di varie fpezie, quel non avere 
quafi verun Intervallo fuori tell'Ottava, che fia giufiamen. 
_e mifurato (58), non fono certamente altro che intoppi, 
incomodi, ed oftacoli, i quali in fine fe fi vincono , tal 
oro vittoria non altro prova, fe non fe la minore difficol. 

ta , che ha il Siftema Partecipato rifpetto ai precedenti St. 
Remi, eccettuato il Diatonico. In fatti, una Cantilena di 
l e f t o Genere, fparfa di varj Accidentt ,?oe , come dicefi 
che fpeflo moduli, diafi ad efeguire all' imp.ovvi.o a piii 
d 'uno anche de' noftri valorofi Cmtantt, quanti farai per 
trovarne, i quali, fenza 1'accompagnamento di verunoSYr.. 
mento, a dovere vi riefcano a toccare , non ufcendo di Tuono, 
giuftamente il fegno ? Pochiffimi certamente, e forfe n.uno. 
8 Che fe oltrepaflato il primo Tetracordo , afcenderemo 
fecondo la ferie in ogni Siftema fucceflivamente per glial-
tri Tetracordi, il paragone riufcira cosi favorevole al Dia. 
tonico, che nulla piu avremo, che ci trattenga dal ricono 
fcerlo degno affatto di quel vanto , onde nel cafo noftro fi 

riconofca a tutti fuperiore. «•*____ _____ 
Due fono i modi, con cui in qualunque Siftema cam-

minar poffiamo; o per Serie, fecondo i Gradi fucceffivi; o 
t_er Salti da un Grado a qualunque; e poiche cio far fi pud 
o falendo , o fcendendo per le Scale Muficali, perc_> 1 Greci 
hanno ragionevolmente diftinto il movimento del Canto in 
•Rt-tto in Ricorrente, ed in Circoncorrente, (59) intendendo 
^ * fotto 

(_8) Zarlino Inftit. Harmon. Par. i . cap, 41. Vine. Galilei. Dial, della Mufi. 
'Anti. Moder. p.*g, 31. H Defiderio ovvero de' Concert! di varj Strum. Mufic. Dia* 
logo di Alemanno Benelli ( nome anagram, di Annib. Meloni , fuo vero aut. perb 
il Cav. Ercale Bottrigari) , pag. 1$. 14. Gio: Andr. Angelini Bontempi Hiilor. 
Mufi. Par. 1. della Prat. Moder. Coroil. 1. pag. x8<_ Lemme Roffi Siftema Mufi. 

cap. 6. n.\. pag. 58. 
(59) Ariftid. Quintil.de Mufi. Lib.i.pttg. 19. Modulatio alia RECTA vocatur; 

aliaREVERTENS ; alia CIRCUMCURRENS. RECTA, quae a gravitate tendit 
inacutum; REVERTENS, quae illi eft contraria ; CIRCUMCURRENS, qua: mu-
tabilis , ut fi quis tetrachordo per conjunclionem intent©, idem ren.it.tat per dis-
junflionem. Euclid, Introd. Harmon. exVerf.Wallis pag. x_. Quatuor verd funt, 
Jjuibus melopoeia perficitur: DUCTUS , NEXUS , PETTIA , EXTENSIO . DU
CTUS itaque eft, cantilenae via, per deinceps pofitos fonos confrcfta. NEXUS 
vcrd contra, via permutata, fpaciorumque pofitio alterna. PETTIA eft percufli-
in uno eodemque tono frequenter facia. EXTENSIO eft diuturnior mora, qua; 
una vocis proiatione conficitur. Manuel. Brien. Harmon, lib. . fed. 10. pag. )oi. 
j o j . ex Verf.yffallit. Mart. Mtibctn. Hot a in Euclid. Introd. Harmon, pag. 65. 

I 
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fotto il nome di Retto quel Canto, che dal grave paffa 
fecondo la ferie dei Gradi all' acuto . 

u . 

3E 

Sotto il nome di Ricorrente quello, che dall'Acuto fecondo 
la ferie medefima ritorna al Grave. 

"sS' 
_ _ _ 

._ i - i i !•, \^m 

_._ 

Sotto il nome di Circoncorrente quello, che afcendendo per 
un Tetracordo congiunto, difcende per un difgiunto. 

2 
Tr—+~+—tr 

w. i^ZEE 

In oltre lo diftinfero in Neffo, in Eftenfione, ed in Pezia. 
II Neffo erano Salti di Canto ordinatamente determinati. 

> A ^ : 
ZEEEEg^I^Eg^EI $53 i^.y 

- - T _V . ; 

2_5____3 
L' Eftenfione era un certo fermarfi fopra alcun Suono, o 

alcuna .of.. 

:5==$EE_: 
La P_s_. erano Salti arbitrarj di Can to mefcolati a proprio 

talento cogli altri modi accennati, 

_E_=|E_:z^z~ii:i_ 
Q =:EEE_$:Z^ 

'^g^^=±JCkt. 

Onde in fine ci riduciamo a dover Cantare, o per Serie, 
o per Salto. 

R Vcdiam 

. 

_f 1 

• 
* _ 
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Vediam dunque quali e quante difficolta s' incontrino 

in ogni Scala di qualunque Genere, allorche prendiamo. a 
moverci per ella col Canto, Quefte difficolta fi riducono in 
fine alle fole Diftonanze; vale a dire a' due Suoni, o Voci, 
le quali la fperienza non folo ha rendute molefte e nojofe 
all' udito, ma incomode, e difficili alia pratica per mo
do , che tal' una ci refta, quafi impoffibile ad efeguirfi coll' 
ajuto degli Strumenti, e fenza tal'ajuto affatto impoffibile. 

Io qui non vo si prefo dall' amore del mio Diatonico, 
che lo voglia efente da qualunque Diffonanza. Saria cieco 
affatto, chi nella di lui Scala non vedeffe quel Tritono, a 
cm fi riduce la Quarta maggiore, amendue manifeftiflime 
del par i , e moleftiflime Diffonanze, che, fe bene cosi ad 
una fola r idotte, con tutto ci6 non tolgono dalla ferie 
1'imperfezione di tal loro difficolta. Vero e per6, ch'ella 
b quella fola; imperocche la Quinta falfa, ove intoppa chi 
giunge al fecondo Grado del Tetracordo congiunto, e tan-
to diftante dalla fondamentale, quanto baita , acciocchfc 
1'animo, perduto il neceflario pratico paragone , non pren-
da tanta noja, e quindi molto non avverta la Diffonanza, 
onde pu6 venire la difficoltk, che lo arrefti. 

Vi fara dunque nella ferie Diatonica il Tritono, e con 
effo alcuna Diffonanza ? Vi fara fenza fallo, e per6 la 
Scala Diatonica non fara perfettiffima; ma in tanto far_. 
meno imperfetta dell' altre tu t te , che oltre al Tritono, 
vanno fparfe di Diftonanze ulteriori, le quali loro accre-
fcono oftacoli. 

Ittrac. IV.cong. 

r—~*K—-*~i r—A-~-". 
L * Titr. III. difj>. Tttrar. I V. _______ 

^ ^ ^ _j___ 

Venia-

I i 1 
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Veniamo alia Serie Cromatica afcendente efpreffa qui 

fotto . Tra il primo ed il fecondo Tetracordo s' incontrano 
due Quinte, falfa V una, e 1'altra fuperflua; fenfibili Dif
fonanze , che in progreffo replicate aumentano fuor di mi
fura al Cromatico le difficolta. 

1 _. __- $ -TffEin.E^Y Tetrac. IV. -

iSLte____E_4 _.n____4«JL. 

Paffando all* Enarmonico, la cui ferie s' efprime nella 
formola fottopofta, oltre i Tritoni pill fenfibili, e le 
Quinte falfe, moltiplica quefto le Quarte maggiori mancanti 
a fegno, che vi fi affoilano ad ogni paffo le Diffonanze. 

R i Ma 
t l 
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Tetrac. I $ _ X $ j f c 
, __!_____, *_ -A______S__ - _____ 
S_Ix5L_Z__E_E 

. _ . • ._ !»_ • • '• P'**•**• * — ' • » - ^ — , -

__*____£+— 
:^:x$=_.E?:8-

l4«>-» J \**»*"-J U-many H 

Ma che fara del nofiro Partecipato . bafta il d i re , che 
non v' ha Nota della fua Scala non avente Quinta falfa, 
Quarta maggiore, ed altri tali Intervalli fpiacevolmente Al-
terati (<5o); e poich6 in ogni Tetracordo di quefto Genere 
gY Intervalli fono piu numerofi, che negli altri propofti Ge
neri, ed ogni Intervallo termina in una Nota, chi pu6 mai 
fio-urarfi, come qui le Diftonanze s' affollino ? Nel Mifto 
Genere v' ha pari numero d' Intervalli, e pure non v' ha 
pari numero di Diffonanze. Di quefto non ne facciamo pa
rola , e non ne portiamo verun' efempio , le cui Diffonanze 
non eccedono quelle dei tre Generi, che mefcolati lo for. 
mano. Ma ne pure tentiamo d' efprimere in figura tutte 
quelle del Partecipato, che, moltiffime come fono, non 
dan comodo luogo a veruna chiara efpreflione ; il qual 
luogo pero procureremo vi refti alia maggior parte degl' 
Intervalli per Salto. 

Scala 
(60) Gli i vero, che ogn'Intervallo i fottopofto a qualche armoniea Altera^ 

. . ,_* ma nan tutti alio ftefio modo. CI' Intervalli maggiori lo fono folo per ec-
"*'e¥oi i minori folo per difetto • ed i rimantnti , che non hanno veruna ragione 
li minori, 0 maggiori, poffono efferlo per ecceffo e per difetto . Ma v'ha un al-
tro fvario che porta nella Mufica pratica I'Alterazione , degno di notabtle rtguar-

tLtone 
-«_ 
di 
tro fvario, che po ___... _ 
do, Qualunque Intervallo maggiore, fe di naturaie alterandolo , ft eflenda ad un 
(<mpli7t Diefis, fard negli Bttummi * **« . »<_ ™ Gavaglier Bottrigari chtam* 

1:1;! ^ 
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Scala del Partecipato per Diefis. 

133 

Tetr. Ml. dtfg. I Tetracordo -V letracorao _• r xeiracorao _«• - 1 . 1 .. *•• uu atjg* 1 t« . ai«r_o • . _ 

_j_4___^-__!:___-=.i53__«_^__=:__:~ 

Sea. 

ftabili ( De/ider. de Concert! di varj Strum, Mufic. del Cav. Ere, Bottrigari fotto 
nome di Alem. Benelli pag, 5 ) , come il Cembalo , la Spinetta , e /' Organo , far si 
difft la fteffa Nota, che la fuperiore affetta del b molle j con tutto cib non credere 
ti fia lecito ufare a tuo talento i fegni di tali Note I' uno per I' altro . La Ter
za maggiore di F fa ut naturaie I A la mi re , fe alteri que fio Ala mi re col \*\ , gli 
corrifponde negli Strumenti ftabili lo fteffo Tafto , che al b fa , onde fe non vi fof
fero gli alterabili a fignificare Alamire alterato , ti farebbe in liberta tant* 
a porvi il \% , come lo fcrivere, in vece di quefto A la mi re , il bfa } poiche in fi
ne amendue quefti fegni additarebbero il medefimo Tafto, Ma non cod negli altri 
Strumenti da Corde, da Fiato, e nominal amente in quello della Voce umana al
terabili a fegno di poter giungere alia precifa giuftetza d' ogn' Intervallo , i quali 
percio poffono obbedire alia Natura ,che vuole I'Ala mi re % diverfi/ftmo dal b fa. Ed 
in fatti quefto A la mi re $ e per fe medefimo cosi diverfo' dal b fa , che , fe ftiam* 
alle mifure da Lemme Roffi affegnate al Sillema Partecipato, i Sift. Mufpag. 85) man. 
ca quello dal b fa d'un buon Comma , e cos) pure gli altri fimili Intervalli nella Scalat 
Partecipaia. Ella e dunque una imperfez-ione degli Strumenti ftabili ,che darebbe oc 
eaftone all' aicennata liberta di fcrivere per effi a noftro talento. Per altro rifpet
to agli altri Strumenti cadrebbe ingravifimo errore cbiunque fi faceftt cib Itciti, 

I 

-_ 

_•. 
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Scala del Partecipato per B molle. 

_-___._p__»>_—.• I»I - _ , _ _ . _ . _ _ • _ . — . . . . — . 1 1 _ 1 

Che 

1 

1 1 1 1 1 _ 
frivandoli cosi della particolar loro perfezione d' efeguire con pontualiti tali 
differenti Intervalli. Ne vale qui dire, che gli Organi, ed i Cembali , e Spinet. 
te, ne' quali i mativati Tafti fono alterati, non folo ti fono con tuttocib telle, 
rabili , ma ancora graditi e dilettevoli; poiche oltre I' affuefazione, che in que. 
fio ha appreffo noi molta paffanza, ne hanno piii, fenza faperlo, gli Arteftci , cbe 
nell' ace or do delle Canne fonori, ficcome agli altri fimili Intervalli, cosi giungeif. 
do all'A la mi re % I' alt erano tanto piti del dovere , quant'2 neceffario, accib fi 
fcofti meno dal b fa, talche ta differenza per I' una e per I' altra parte non 
ttfeenda al Comma, il che fa la fcordanza quafi infenfibile. Quefto i quello , che 
il ladato Cav. Bottrigari ( loc. cit. pag. *S. ) chiama a tentone or tirare, ed 
tra allentare le Corde, finchi fi confeguifca un mezzano Suono temperato. II che 
ferb a tnolti pik delicati, e troppo forfe fcrupohfi non piacendo, di qui fu , 
she, noncte ai Cembali , e Spinette, ma fino agli Organi divifero i Taftt neri 
tt ben diflinguere i motioati Semituoni; or veggano quei , cbe t'avvifam di 
foter fegnare a capriccio loro I'A la mi re % , 0 il b fa , uno per V altro _. 
fe a fvantaggio dtll'accordo, cbe negli Strumenti 0Uerahilifui ayerfifer fet to , ft* 
gitntvotmente far lo potr.bbero • 

~»-<__ *** 
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Che dunque tra tante , e tante Diffonanze concludere 

del noftro Diatonico? Se non 1'effere in fine manifeftiffimo, 
che la Natura, volendo procurare alcun diletto a l l 'Ud i to , 
dovea folo a queft'ultima forta d' Armonica Seala ragione-
volmente obbligarlo. 

Ma fe abbandonata la ferie ci volgiamo ai Salti, che 
in quattro fucceffivi Tetracordi congiunti, come fopra s' £ 
detto , o difgiunti in ogn' uno de' tre mentovati Generi 
poffono darfi , il paragone non pu6 dtrfi quanto rimanga 
piu vantaggiofo al noftro Diatonico ; il qual paragone ri-
fplendera a meraviglia nelle foimole Muficali, che iecondo 
1'ordine delle feguenti rifleffoni noi difporremo. 

Se confideriamo i Salti Diatonici, vi uoveremo quattro 
Intervalli Diffonanti, ed incomodi. E notifi con attenzio-
ne ; Primieramente, che non a cafo chiamiamo qui gl' In. 
tervalli Dif cord ant i, ed Incomodi, mentre non tutte le dif. 
eordanze hanno congiunto quell' incomodo, che le rende 
infoffribili, ed impraticabili; Secondariamente , che tutte 
le Diftonanze ingrate e molefte nella Melodia, come il Tri
tono , o Quarta maggiore, la Quinta falfa, e le Settimey 
tali fono ancora nell'Armonia ; ma non cosi al contrario, 
mentre il Tuono, ed il Semituono difcordanti, fenza fallo 
nell'Armonia , tali non fono per comune fperimento nella 
Melodia. 

_ $ 

tt 

__J§: 
3=3= 

Quinte Tritono. Quart* maggiore. 

Quanto al Genere Cromatico v' hanno i medefimi Salti 
Diftonanti e difficili, che nel Diatonico, ma di piii altri 
d'egual inviluppo ne contiene la formola fottopofta. 

- _.,_».:. ,:%$:__ 

P 
p_E=_ 

«• n*Sg. fuptrflu*. Quart! wietori 

-JK> 
___£_ 

atnantt. 

T i 

. 

-

_• 

_r 
t 

i 

1 



M. 

__H 

136 DiffertdzJone Prima 

r_i|_±-prS 
_?:EE!._z:_Efi 

Quarte maggiori. Quinta falfa, Quinte fuperflue. 

(61) 

L' Enarmonico pure, oltre quei del Diatonico, ne ha 
quattro moleftiffirhi e laboriofi. Anzi fe ftiamo alia fecon
da Corda d' ogni Tetracordo, che £ la particolare Enarmo. 
nica, poich& quefta non s' accorda con altra veruna, percid 
gl' Intervalli a Salto in quefto Genere diffonanti e fpinofi, 
riefcono innumerabili. Sicche fe ftiamo al paragone moti-
vato, la preferenza a cui debbafi, cice, fe al Diatonico, h 
fuor di quiftione. 

.. __i A-f-,-- .—T-^-H 
Irz^b-fcfE • r z ± Exi_z: 
•x$—I— R-x-5— 

=_5___fe__S 
Terte- maggiori fuperflue. 

• 
- . 

*T 

Quarte mancanti. 

E?__E_± 
{61) 

•••••kn_̂ ____. 
_X-£ * 

Exr=. 
Quintt foife. 

Fuori di quiftione fara parimente rifpetto al Genere, 
che chiamafi ___$- ; cio£ fatto dalla mefcolanza dei tre 
detti Generi, gli ultimi de' quali nel comporlo feco vi 
portano le loro molte, graviflime, particolari difficolta, 
ficcome nella ferie, cosi nei Salti. 

Refta 

((St. - 1 ) In quefti due ferie fi fono tralafciati gl' Intervalli per Salto 
particolari al Genere Diatonico , effendo gii abbaftama indicati dalla ferie im* 
mtdi»t$meote fufiritte, 

M 
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Refta il Genere Partecipato in ufo (Jggidl, il quale per 

la frequente di lui divifione dei Tuoni, d_ occafione alle 
Diftonanze per Salto, aflai piii numerofe di quelle , cbe 
ingombrano il Cromatico, imperocche in foli due Tetracordi 
tante e tante fono, che nulla p iu . Che faia poi nel rima. 
nente, mentre fe paffi agli altri due Tetracordi, or Con. 
giunti, or Difgiunti) molte piu farai per incontrarne. Ecco 
1' efempio. 

Salti del Partecipato per Diefis 

Z_TE$E5ZZ _<•-
_$__:_ f ~ — ~ ::{E:$.Z^ZBZ: 

:$E:__$ZZZZE 
$_J__J._L_ 

Seconde fuperflue. 

rrZlAZttlEEZEZtETI^ltt r i r s ^ f c 
_. .S____YE B:EZ:^ZJ-S-_---:II ____B___EE_Z_ >-K*-Z-
fz:zz3J_!:__: 

Ten* mancanti. Terza mag.fuperf. 

if' 
t 

__" _-<-«_-_ 
-1 -4 •__§z;i 

Quarte mancanti. 

-SA $~ 

»—f 

Quartt maggiori. 
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ZZZ_S--EEZB_Ji: 

EEfE! 
—Jfc-jl—=~ 
ZISEZEZZIBZEZrilf: 

Quinte alicrate. 

- # - P— 

• 
1 '. 
% ' 

Salti del Partecipato per Bmolle, 

-®ztz"fzztW.__z 
..38-4 A-_K_- i 4— 

__ 
::'l$:i^~ ..-4$—u. 

Set onde .Iterate , 

I 30 
&_E|_E__ - _ = _ _ * E — f t 

Jac:: 
—j——t 

Terze mancanti. T.ctu alterata. 

Eiz^^tt^—-«—•**- -^ 1—b-
.•.rfla-ft ~ ,-_|^ g.-^... -_p_ 

1 

__5 __«__. 

Quart! mancanti. 

.i_E_t_d_fc___a=5«-__^ 5 
H 

Quarte 
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~ A ~ — " ._> 

Quinte falfi. 

Quinte .Iterate . 

Ma che piii bramiamo, quando vogliafi por mente 
agl ' Intervalli Diminuiti, ed Alterati, inefaufte forgenti 
d'infinite fcordanze. 1 Diminuiti, detti ancora Mancanti, o 
Falfi quei fono, che non giungono al giuito lor grado. Gli 
Alterati quei fono, che eccedono il giufto, detti percio 
ancora Superflui. Quefti tutti non accadono fe non agli altri 
Generi, che non fono il Diatonico, il quale" unicamente va 
efente dalla loro imperfezione. Tanto b vero , che egli b 
meno di tutti imperfetto , e difficoltofo, e che il propofto 
paragone, omai compiuto, pone in chiara vifta quella mi
nore di lui difficolta, e per ferie cammina 'do, e per Salto, 
unico fegno, a mio credere, e palefe diftintivo del Canto , 
che poffa, e debba fcieglierfi per naturaie . 

Io qui non nego, nb ai Greci il vanto, che hanno 
fopra noi , di que'molti tra loro, i quali erano in poffeffo 
del Canto Cromatico et Enarmonico, ne ai noftri ii pieno 
poffeilo del Siftema Partecipato colla liberta di quelle licen
ze , che lo han fatto neceffario al Cantare come dicefi in 
Confonanza. Non vo' fminuire i pregi di chi in qualunque 
Genere di Canto fia giunto alia meta d' una lodevole per-
fezione . Ma in tanto, quanto tempo a giungervi v' hanno 
impiegato ? quanto ftudio e fatica V han pofto? quanta 
ripugnanza hanno avuto a fuperare ? Jl picciol numero fra 
tanti di que ' loro, che fi fono moffi alia difficile imprefa, 

S 2 da 
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da sb parla, per farci vedere ad evidenza aver efli, tutto-
chb pochi, e pochiflimi, avuto bifogno d'ogni sforzo dell' 
Arte, a divenire in effa perfetti; il che ci dee confermare 
nel noftro propofito di non ricevere vcruno di quefti ardui 
Siftemi per naturaie, ciob per tale, a cui gli Uomini da 
un' incognito inftinto, fieno fpontaneamente inclinati e 
condotti. 

Per vero dire , come pu6 mai aver voluto da noi la 
Natura cio, verfo cui non ci abbia ella portat i , anzi ci 
abbia conftituiti piu tofto cosi lontani, che fenza ftento 
lunghiffimo non vi pofliamo pervenire ? Al piu potra dir-
fi, che lo abbia voluto dipendentemente dall' indultria e 
dall' Arte. Ma un volerlo in quefto modo, b un preci-
fo non averlo da noi voluto dentro i limiti della prefen
te Quiftione, la quale tutta fi trattiene nel ricercare quel
la volonta della Natura , per cui gli Uomini abbiano 
una forta di Canto, ad ottenere il quale nulla piu fi ri-
cerchi, che 1' effere formati, e conftituiti nell' efler d' Uon 
mini. 

Ne mi fi opponga, che fe quefta tale e tanta inclina-
zione, facilita, e prontezza, che qui fi vanta aver noi 
fortiti dalla Natura al Canto Diatonico foffe un' indizio 
ficuro, ch'effo s'abbia a tenere per naturaie, dovria po
fcia il medefimo non avere alcun bifogno dell' Arte, che 
ci ajutafle a confeguirlo . E pure vi ponevano grande ftu
dio , e lungo tempo i Greci (63); e dopo quefti ve n 'han 
polto moltiffimo i noftri predeceffbri, e noi fimilmente 
tutto giorno v'impieghiamo mol t ' anni , e con tutto cio 
pochi, anche tra no i , veggiamo, che arrivino ad ottener-
lo con perfezione . 

Tutto vero arciveriflirno, fe cerchiamo dall' Arte la 
per. 

(<S 3) Deve qui prenderfi il Diatonico nella fua totale eftenfione , cbe compren. 
devt le diect di lui fpezie, ci . la Diatonica d' Archita , la Molle , e I'Intenfa o 
Stntona d' Anftofcno , quella d'kratoftens , e di Didimo , con altre cinque di Tolo
meo, cioi la Molle , la Toniaca , Diatona, Intenfa o Sintona , e I'dquabile le 
quali in appreffo efporremo . Una fola dt quefte e la Naturaie ; le rtmanenti fono 
artificial, A ben" xpprenderle tutte, tempo, e fludio , e percib Arte ancor v' er$ 
duopo; fe non che alia Naturaie fe ne ricbiedeva minore. 

* 
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perfezione Diatonica, mentre offer.afi , che la Natura, nel 
darci liberalmente alcune facolta a qualche azione, in cui 
a vantaggio della focieta umana poteflimo impiegare ii 
corfo deli'umana vita, non voile donarcela cosi perfetta, 
che non foffimo obbiigati ad acquiftarcela, eamminando 
l'ardua ftrada della virtu. 

Lafciate a parte le facolta tutte di minor conto , di 
cui fummo per altro dotati, la fola facolta di penfare, e 
di ordinatamente dedurre, all 'Uomo neceffarjflima, ci fer-
va prefentemente d' efempio. Ognuno nafce con quefta 
nobile facolta, che ci porta alia cognizione ed alia ricerca 
del vero, ma nella maggior parte degli Uomini e cosi 
imperfetta, che fenza 1' arte della Dialettica non puo in-
naizarfi a quella ficurezza, onde abbia la total dignita 
nell'ufo delle fcienze. E quindi fuoi diftinguerfi la facolta 
di penfare, da quella di ben penfare . Pochi fenza una 
feria applicazione , e fenza il difagio d' una proliffa inftru-
zione, che ricevan dall' Arte, arrivano a ben penfare, 
mentre tutti nafcono difpoftiflimi a penfare, anzi tutti ne-
ceffariamente penfano. Vi vuol dunque artifizio a perfe-
zionare la facohk infufaci, e nata con noi medefimi, e 
quindi tanto naturaie, quanto e a noi la ragione, la quale 
fenza tal facolta in niun modo fuflifte . Laonde pu6 ftare 
colla facolta naturaie rimotamente difpofta alta perfezion 
del fuo fine, puo diffi anche ftare il bifogno dell'_..-_? a 
confeguirne la proffima difpofizione ad un perfetto efer
cizio . 

Vale lo fteffo in ogni Scienza, ed in ogni Arte. Ot-
teniamo dalla natura la prima difpofizione , che ci fa atti 
ad alcun proporzionato efercizio, e dall' Arte otteniamo 
quell 'ultima, per cui poffiamo con perfezione efercitarci, 
fenza che la neceflita dell' Arte poffa far s i , che la prima 
dilpofizione perda il pregio di facolt. naturaie. 

Quefta facolta o difpofizione ricevuta col nafcere dalla 
natura, ci porta ovunque ella e diretta e deftinara, e per5 
rjducendofi a quella del Canto, ci portera a quefto, a cui 
faremo da effa inclinati e mofli, come in fatti tutti lo 
ftarno , i quali fenza maeftro piu o meno, fecondo i gradi 

di 
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di tal varia difpofizione, ad arbitrio cantiamo (54) . Ed fe 
fuor di Quiftione, che la maggior parte di noi fu guidata 
dalla menzionata difpofizione al Canto Diatonico, ciob a 
quello , che dalla creazione del Mondo, ad efclufione di 
qualunque altro Genere per quella lunghiflima ferie d' an. 
n i , che fopra notammo, regn6 il primo tra gli Uomi. 
ni ( 6 5 ) . 

Ma poich. dobbiam effer limitati in qualunque genere 
di facolta, perci6 anche in quefta fiamo imperfetti. L'Ar. 
te fola, e 1'efercizio continuato puo levarci una parte di 
quefta imperfezione . Difsi una parte, mentre non potendo 
1' Arte mai t an to , che ci renda totalmente perfetti, ne 
viene , ch' ella fol poffa diminuire 1' imperfezione . Onde 
vale lo fteffo nel cafo noftro Cantare perfettamente il 
Diatonico, che Cantarh colla minore ad un Uomo pofsibile 
imperfezione. 

Ecco dunque come s' accoppiano infieme la Natura a 
condurci al Canto Diatonico, e con tutto quefto 1' aver noi 
bifogno dell' Arte a vieppiu perfezionarlo . Ma qui giova 
riflettere ad uno sbaglio, che molti a prima vifta dai 
detto fin'ora potrebbero facilmente prendere, concluden-
d o , che anche gli altri Canti fieno per effer naturali, poi. 
ch& 1'arte ancora a quefti guidare ci potrebbe, com'altri 
tanti guid6, i quali certamente avere percio dovevano 
qualche naturaie difpofizione, e facolta a que' Canti. 

Nel qual luogo giova diftinguere la Capacita dalla Fa
coha rifpetto ad una tale, o tal* altra operazione . La Ca. 
pacita io chiamo quella rimotiflima difpofizione, o per 
meglio dire, una non ripugnanza a ricevere 1'azione d'al
cuna potenza, e ritenerla, affine di produrre alcun'effetto. 
E quindi ad introdurre per cosi dire nella Capacita d'alcu
na cofa quanto conviene alia produzion dell'effetto. Paffa 
dunque quefto divario tra la Capacita e la Facolta , che la 

for. 

( . 4 ) Sed n.que gradus ull. pofTunt inveniri, in ullo fyftetrnte quotcum-
<juegndii.im.qu, lint gradibus illis vel gratior.s, vel feci li ores , qu.bus in 
genere Diatonico ut.mur nempe Tono, & Semitonio , ut expericntu conltat, 
Sc rafone. P. Merfen. Harmonic, lib. 6. Propof. <. pas. 0 1 . P 

( 65 . Vide fopra alia pag. , « . * J ' **** 9U 

http://juegndii.im.qu
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forza produrtrice dell' effetto b intrinfeca alia Facolta , che 
la comunica, ed e eftrinfeca alia Capacita, che la riceve , 
la quale Capacita, ricevuta che abbia dall' agente la forza, 
acquifta 1' ultima difpofizione in ordine al produrre 1' ef
fetto . 

Di qui b, che chiunque ha una Facolta ad a lcun 'a t to , 
ha in un tempo medefimo alcuna prontezza, e proffima 
difpofizione, e facilita ad effettuarlo. Ma chi ne abbia 
folo la Capacita, ha si poca difpofizione a produr 1' a t to , 
che fenza vincere la difficolta , ricercata dall' acquifto dell' 
ultima difpofizione o fia della Facolta neceffaria , non mai 
vi perviene . Per non ifcoftarmi dal Canto, noftro princi
p a l argomento, abbiamo fenza fallo la Capacita ad imita-
re il Canto degli Uccelli, ma 1' abbiamo cosi rimota e 
cosi languida, che pochi fi trovano, e quefti pochi fola
mente dopo molta applicazione e molto tempo, i quali 
fien giunti a contraffare per efempio il Gallo, la Quaglia, 
&c. ; anzi neffuno, che io fappia, ha mai potuto giungere 
con 1' Arte ad eguagliare 1'Ufignuolo, il Merlo, il Fanel. 
l o , ed altri tali nel Canto di maggior perfezione. Onde 
in fine gli ftefli Cacciatori fono coftretti ufare il fifchietto 
ad ingannare gli Uccelli, 

Cosi appunto accade nel cafo noftro, fe ci venga in 
animo di addeftrarci al Siftema Cromatico , ovvero Enarmo
nico. Pu_> darfi, che ne otteniamo 1'acquifto, poich& v 'ha 
in noi pure, ficcome ne 'Greci , la Capacita ad alcun Can. 
to di tal fatta, ma non v' effendo la Facolta, e quindi 
non v' effendo una pronta difpofizione, bifogna vincere 
quanto mai pu6 crederfi d' arduita, talchfc in fine fuperati 
gli oftacoli, poffiamo vantarci d'effere tra que 'pochi , che 
in tali Siftemi di Canto confeguirono alcuna lode; le quali 
arduita ed oftacoli, quanti mai foffero, e quanto difficili, 
lo moftra abbaftanza la perdita, ch' abbiamo fatto di tai 
Generi di Greca Melodia. 

Altro dunque non s' ha a concludere dal Canto Cro
matico, ed Enarmonico ufato tra i Greci, fe non al pi i . , 
che con immenfa fatica e ftudio puo vincerfi la naturaie 
difficolta, che abbiamo ad apprenderlo, la quale ci fa ve

dere 
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dere, che tanto non vi fiamo difpofti, quanto propenfi ed 
inclinati lo fiamo al Diatonico, che percio dee ftimarfi il 
folo voluto dalla Natura , che lafcio all' Arte il pregio di 
renderlo, quando faccia meftiere , vieppiu pulito e com. 
piuto • 

Benche non fempre v'ha poi bifogno dell _.__>, mentre 
alcuni 1' ottengono dalla Natura totalmente perfetto. Anzi 
la maggior parte, al folo afcoltarlo, ne apprende, fenza 
faperne il come, 1'ufo, e la prontezza ad efercitarlo con 
leggiadria. Tutto di fe ne veggono di quefti tali erudirfi 
appieno nel Canto ZEermo, comprefo fenza fallo fotto il 
Genere Diatonico {66), afcoltando gli a l t r i , e fenza incomo
do feguendoli con quella indicibile facilita, che pu6 fare in 
effo loro ficura fede di quella difpofizione, onde il Diato. 
nico fi riconofca e diftingua per naturaie. 

N£ dee forprenderci si fatta legge , con cui la natura, 
nell'affegnare e concedere a noi un Canto determinato, 
ci abbia poi permeffo 1' acquiftarcene per mezzo dell'arte 
alcun' altro . Imperocche anche a' volatili la natura ha 
aflegnato un Can to ad effi proprio, e particolare, vario 
bensi, e diverfo fecondo la varieta, e diverfita delle lor 
fpezie. Eppure 1' arte coll' ajuto del Plautino pud inftruir-
ne akuni a fegno, che ricorrano puntualmente fu le di 
lui Canzonet te. 

E che ? 
— — . . — - • '•• • • — - • • • - - * - • n . 1 . . . . • . . . • • _ _ • _ _ • _ . . . 1 - . . I - — . •• • - - I, 1 — 1 

(66) Egli i fuor d' ogni dubbio , che il Canto Fermo altro non £ , che Dia. 
tonico, fe lo prendiamo nella fua vera origine , e ccnftituzione, trafcurando 
quel mifto di Cromatico , talvolta d' Enarmonico, e quafi fempre di Partecipato , 
che nel progrejfo dei tempi , fecondo la sfortttna di quafi tutte le Profefponi lo 
ba refo viziofo. Nato con noi il Diatonico, ottenne quello del Canto Fermo per 
opera dal Magno Gregorie I' ecclefiaftica perfezione , al dire di quel dotto Guido 
Aretino ( Formula: Tonorum ) a cui fono i Pofteri debitor! della ficura ftrada , che 
ad effo Canto facilmente conduce. Sunt praeterca & alia muficorum genera ( Cro. 
mat. & Bnarmon.) aliis menfuris ap ta ta . Sed hoc genus mufica.', quod nos 
expofuimus, peritifEmorum muficorum, fcientifEmorun) virorum ratione fuavio-
ri , & veraciori , & naturali roodulatmne conftat perfeclum. Scientiffimus t_m« 
que Gregorius, cuius prarcepta in omnibus ftudiofifiitne fs_la obfervat Ecclefia, 
hoc genere compofitum mirabiliter Antiphonanum Ecclefiae t rad id i t , fuifque di . 
fcipulis proprio labore infinuavit; cum nufquam legatur cum fecundum carna. 
k m fcientiam hujus artis iludium ptrcepille , qutrn certifiime conflat omnem 
plenitudintm fapient'ae divinitus habuiff'c . Franchin. Gaffur. Pratt. Mufic. Lib. 1. 
cap. t. & t. P. Stephan. Vanneus Recanet. de Mufi, Aure. Lib. i. cap. 69. P. Do* 
men. Scorpiotie Inftruz. Corali cap. 1, pag. 3 . cap. j . pag. 17. 
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E che? non vi fono volatili, come il Pappagallo, le 

Gazze, che ammaeftrati, ci imitano favellando (67) ? E chi 
mai da cio concludera, che effi abbiano la facolta di fa-
vellare, perche ammaeftrati favellanor1 Meglio conchiudeia 
dicendo, che non ne fono incapaci. Cosi, perche i Merli, 
le Allodole, i Fanelli, poichl colla guida del Flautino 
s' odono dopo molti mefi formare un' Arietta (68) , chi 
percio concludera, che queft' Arietta loro fia naturaie ? 
Niuno certamente, perche altro in effi non fi riconofce, fe 
non alcuna rimota difpofizione a riceverne 1' ammaeftra-
mento , ma non gia a cantarla fpontaneamente. 

Refta quindi fuor d' ogni controverfia , altro effere la 
facolta, che ci porta ad operare da noi , altro la capacita 
di ricevere 1'altrui ammaeftramento, per modo che in fine 
pofliamo da noi fimilmente operare. Altrimenti o dovranno 
crederfi i mentovati Volatili fatti dalla natura a fine di 
favellare e cantare Ariette, o noi fenza fallo non dovremo 
crederci nati a qualunque altro Canto, fuorche al Diatonico, 
purch& non ne fiamo in tutto incapaci, quando vorremo 
foffrire la lunga noja de l l 'Ar te , che a ci5 ci renda in fine 
difpofti. 

Ecco perche a* noftri giorni appena c' e noto il vero 
Siftema Cromatico, ed Enarmonico, ed ignotiflimo chi lo 
canti, anzi chi vi fi accofti dovutamente. 11 Mifto anch' 
effo per confeguenza e perduto, fe i fuoi componenti fono 
fconofciuti . Refta in ufo il Partecipato, ma que' mol t i , 
che lo tentano , e que' pochiflimi, che lo acquiftano con 
perfezione , fanno abbaftanza vedere quanti, e quali ofta
coli da fuperarfi s'incontrino a chi s'incammini ai di lui 
poffeffb. I quali oftacoli lo dichiarano ficuramente lonta-
niflimo dalla inclinazione, e difpofizion naturaie. 

T In 

( - 7 ) Pfittacus humanas depromit voce Ioquelas, 
Atque fuo Domino, ___;_>-, valeque fonat. 

Pica loqux varias modulatur gutture voces, 
Scurrili & ftrepitu quidquid inaudit, ait . 

In Philomela, Ovidio olim adfcripta. 

0" 
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In fatti i Cantanti ancor piti provetti ftentano le piCi 

volte , fenza V accompagnamento o dell' Organo, o del 
Cembalo, o d' altro tale fondamentale Strumento ad efeguire 
i Componimenti di quefto Genere . E quefto ftento fofferto 
in cid, anche da Cantanti di merito , non e effo un chiaro 
fegno dell'accennata ftraordinaria difficolta naturaie, che 
provafi nel Canto Partecipato1? 

Or dunque efclufi i Generi tutti comprefi fotto gli 
accennati Siftemi, a ftabilire il Diatonico nella dignita di 
Naturaie, puo fembrare a tal ' uno neceffario levar di 
mezzo due altre maniere, o Scale di Canto poflibili da con. 
cepirfi a l l 'animo, ma impoflibili ad efeguirfi dagli orga. 
ni . Una di quefte Scale dovrebbe avere i fuoi Gradi dif. 
ferenti d' un Semituono, formando sii, e giu una ferie di 
fucceflivi Semituoni. V altra dovrebbe averli different 
d ' u n Tuono, conftituendo una ferie afcendente, o difcen-
dente per Tuoni fucceflivi, i quali Tuoni, o Semituoni 
effere potendo maggiori, e tninori, danno occafione alle 
feguenti fei Tavole contenenti i Gradi ad ogni ferie fe. 
condo la varia fuppofizione dovuti; e formate a norma 
della ferie dei Tuoni maggiori ftabilita, e propofta per 
efemplare da Euclide nella Sezione del Canone della fua 
Introduzione Armonica ai Nono Teorema (<5p), 

p< 

I 

< 

Serie 

(69) Sex intervalla fuperoflava, majora funt uno intervallo duplo. £_• 
did. Introdua. Harmon, ex Verf. Meibom. pag. 50. Senario d' Intervalli labo-
riofi a chiunque , e percib degno fperimento al -valore dei Cantanti pri eccellen
ti ; pregati percio a fame prova (fenza V ajuto di veruno Strumento ) in con* 

ferma d' una verity , cbe pub conteftare la naturalezza dovutg alia Ptogrcf 
Diatonica, da noi quindi preferita 4 qualunque altra . 
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Serie di Tuoni maggiori in ragione 
Sefquiotta-va . 
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Serie di Tuoni minori in ragione 
Sefquinona. 
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Serie di Tuoni maggiori, e minori in ragione 
Sefqutotta-va , e Sefquinona . 

Tuo. della 
difgiunl. 

Se
mit. 
min. 

I _ _ - n p -v n 
Tuono 1 uono 

maggiori I maggiore 
Se
mit. 
min. 

Tuono 
maggiore 

i uono 
maggiore 

M PO 
_- V . 

PO O 
\f*s v -

PO 

O 

00 

t . <3a 

o 
00 
- . 

00 
ON 
PO 

ON 
_ 
\_ 
PO 

01 _ 
•a I rt 
c . 
O 
PO 

vo 
PO 
PO 

V . 
PO 
O N 

00 
ON 
_ 

o 

V . 

VO 
PI 

:__± ____=_bj 

T«a0»9 
maggiore 

_ 
ON 
PO 

II 

OD ) o 
1 m 

PI 
_. 

PI 

ON 

r-
cn 

_ 
pi 
_ 
o 
CO 

oo|o, 
O 
PO 

PI 
O 
PO 

•Is 
r-» 
CN 
o 
_ 
r-
PI 

Tuono 
minori I Tuono I I 

I maggiore J | 
Tuono 

minort 
Tuono I 

maggiore \ I Tuono I 
minore \ 

Serie 

I 



150 DiffertazJone Prima 

I : 

Serie di Semituoni maggiori in ragione 
Sefqutquintadecima. 
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Serie di Semituoni minori in ragione di 
fupertrediciparz-ienteducentoquarantatre'. 
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Serie di Semituoni maggiori, e minori in ragione di Sefqui-
quintadecima} e di fupertredicipar*ienteducentoquarantatre. 
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Si notino con attenzione gli Archi ad ogni ferie fupe-

riori ed inferiori. Altro quefti inferiori non fono , che i 
Gradi ideati ad illuftrazione del luogo, che qui trattiamo; 
e i fuperiori fono i veri Gradi Diatonici, qui pofti come termi-
ne del paragone neceffario a fcoprire gl'inconvenienti, che 
fiamo per additare, fulla mifura a ciafcun Grado convene-
vole, dai laterali rifpettivi numeri fignificata . L' uffizio 
degli altri quattro numeri Romani ad ogni ferie finiftri e 
tale, che 1*1. dinota le Confonanze perfette; il II. le Pro
porzioni Diatoniche colle giufte loro mifure; il HI. la Scala 
Diatonica interrotta dalle Note nere a compiervi la progref
lione dei Tuoni o Semituoni, fecondo la varieta della ferie; 
il IV. finalmente dinota le Proporzioni dei foli Tuoni o 
Semituoni con le mifure in numeri a ciafchedun compe-
tenti ( 7 0 ) . 

Ecco lo fpecchio , in cui facilmente fi rifcontrano gli 
affurdi, che a quefte Scale di falfa Melodia accader devono ; 
1' uno comune a tutte le Serie; e 1' altro particolare a 
quelle dei Tuoni. A prima vifta fi fcopre effer quefto par
ticolare il tanto condannato Tritono, dalla fucceflione de' 
Tuoni neceffariamente occafionato. L* altro comune affurdo 
fi ravvifa nella Scordanza di quafi tutti gl' Inter-valli, maf-
fimamente Confonanti, che tolgono per difetto, o per ec-

V ceffo 

(70) f. qu) non bo voluto eftere fcrupolofo piu del bifogno , avendo ami tra. 
fcurate nei numeri certe piccole frazioni , le quali avrebbero recato piu d' imba-
razzo , che di chiarezza. Certamente chi aveffe voluto procedere con rigor mate, 
matico, avrebbe petuto cercare un numero per primo termine , che nella Serie 
delle Proporzioni efcludejfe qualunque frazione, ficcome ha fatto Euclide in quel
la dei Tuoni maggiori ,• ma finalmente non abbifognando egli , che di fette ter
mini , i quali procedono tutti in ragione di 9 ad 8 , baflava porre per prima 
termine la fefta poteftH del 9 , cbe 2 numero di fei figure i ma nell' altre Serie , 
fingolarmente in quella compofta della ragione di 156 a 145 , farebbe ftato il pri. 
mo termine di diect figure, ciot 381.08351.64 , e cosi tutti gli altri . Dall' altra) 
•parte , pofto per primo termine un numero di poche figure , fi farebbero incontra. 
te frazioni compofte di numeri troppo grandi, da chi niente aveffe voluto trafcu-
rare nei calcoli . La minutezza nelle cofe fuperflue mai 2 da commendarfi. Ie 
ptr tanto ho voluto valermi , per primo termine , di quel numero di cui fi 2 fervi-
to Euclide nella fua Serie , piacendomi dt feguire ie formole ifteffe di un Autore 
tanto celebre , e che e ftato maeftro di tutti quelli , cbe fi fono dopo applicati tt 
gueflo fludio $ e febbene io abbia trafcurato I' accennate piccole frazioni , ( il che 
J-r_, ho fatto con tutta quella avvertenza , che fi dovea . , pur non oftante baflg. 
ra quefta Serie a far vedere le proporzioni fra i termini competenti ad ognuna. 

t 
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154 DiffertazJone Prima. 
ceffo la giufta mifura all' Ottava. Nella prima ferie, pofti 
i Tuoni maggiori, riufcendo 1' ultimo termine , indice dell' 
Otta-va acuta, minore del giufto, rende, ftanti le leggi 
Accuftiche, queft' Ottawa oltre il dovere eccefliva. Neil' 
altra ferie, ove i Tuoni fono minori, Y ultimo numero 
maggiore del convenevole, fa 1' Otta-va difettuofa. Cosi 
pure accade alia terza ferie, mifta a vicenda d' amendue 
le fatta di Tuoni. Le tre ferie compofte di puri Semituoni, 
fono fuori anch' effe dai limiti dell' Otta-va. Quella di 
Semituoni maggiori, avente 1'ultimo termine mancante, ha 
1' Otta-va eccedente. Nell' altra de' Semituoni minori V ulti. 
mo fuo termine, maggiore del ragionevole, conftituifce 
1' Otta-va minore . La terza ferie in cui i Semituoni maggiori 
ftanno mifti alternativamente ai minori, per 1'ultimo di 
lei termine, che non giunge al fegno, porta 1' Otta-va di 
Ik dal dovurole. 

In quefto univerfal difordine s' avvolgono pur troppo 
anch'effe le Quarte, e le Quinte, ch'ora oltrepafla.no, ora 
non arrivano ai limiti loro dalla Natura prefcritti, traendo 
in un totale rovefcio ogni Siftema di Mujica. Non isfuggi 
all' accortezza di Tolomeo un tanto inconveniente, del 
quale febbene non propofe alcun' cfemp'o, il fommo ri
fpetto , che noi dobbiamo alia giuflezza a cut effo riduffe 
le Proporzioni Armonnhe, ed alia comodita , che indi a noi 
venne, parmi che qui richiegga la replica delle fteffe fei 
Tavole coftrutte fu i Numeri da effo faggiamente ftabiliti, 

Otta-vtt 

http://oltrepafla.no
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Ecco in fine ove ci traggono 1' efpofte ferie; a di. 
ftruggere quel buon' accordo, a cui 1' iftinto ci porta, 
facendofi in tal modo riconofcere come contrarie all'Ar. 
monica naturalezza. Che altro dunque di piu fi richiede 
a conchiudere, che le Melodie di tal forta fieno affatto 
oppofte alia propenfione fortita da ognuno verfo il Canto, 
e per6 lontaniifime da quello, di cui fin' ora s' & cercato, 
qual' effer debba ? 

La Natura, quando da noi vuole alcuna cofa, provida 
e fapientiflima com' ella e , fuole unire in noi alia pro. 
penfione anche una facilita di volgerci a quel verfo, ov' 
ella ci drizza . In tale volonta riconofciamo una di quelle 
fue leggi men rigorofe, a cui non ciafcheduno di noi , 
ma folo la maggior parte viene obbligata . La facilirit 
d' operare, quafi fempre ad effa congiunta , ne fa fegno 
infallibile, la quale, fe giunga ad effer tanto fievole, che 
appena appena fi fcopra, la confideriamo per nulla, pren. 
dendo per impotenza tal fievolezza . Di quefta fatta h 
chiunque brami ardentemente di Cantare e Sonare con 
leggiadria, e come adiviene , noi poffa , Non b in quefti 
mancanza totale di facilita, manca folo di quel tanto , 
che all' uopo fuo bifogna. Quefta facilita, effetto dell* 
avvifata legge entro noi ftabilita, b in un tempo medefimo 
fegno ficuro, ed indizio chiariflimo di quanto vuole da 
noi la Natura. Che fe ci6 & vero, come b veriflimo, 
niun Canto fara naturaie agli Uomini, fe non fe il Dia
tonico , a cui fono comunemente portati . Non che tutti 
lo Cantino ad un modo medefimo, e con una medefima 
prontezza e facilita; ma perche qualunque differenza e 
varieta fi trovi nel Canto fpontaneo, e dall Arte per nulla 
regolato, effo Canto in alcuna circoftanza accidentale in 
diverfi diflimile, nell' eflenziale d'effer Canto Diatonico in 
quafi tutti & conforme, e fimile. 

Ad efporre in maggior chiarezza quello, che fin' ora 
abbiam det to , prendiamo un fatto fenfibile. Certo e, che 
tutti gli Uomini hanno le membra per camminare, e per 
moverfi, hanno la lingua per favellare. Ma in tutto cam-
minano e parlano tutti ad un modo fteffo, e in una forma 

mede-
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medefima ? Quanta diffomiglianza , quanta varieta nell' atto 
di camminare, di moverfi, di favellare ? Quefto prova, che 
la Natura ama in tutto alcuna varieta nell'accefforio, con. 
fervando la coftanza nel foftanziale. 

Anzi che piu bramiamo? la fteffa Canzone, la fteffa 
Melodia, la fteffa ftefliffima Sonata non fi fa da diverfi Stru. 
menti, e da diverfi Cantori, e colla fteffa fatta di Strumento 
da differenti Sonatori ? la quale Canzone , Melodia, e Sona
ta , fe bene la medefima efeguita pontualmente da tutti fu 
le ttefliflime Note, pure ha in fe non fo che, fenza fallo 
d' accidentale, onde diftinguiamo i differenti Strumenti, e 
i differenti Sonatori e Cantori. Che meraviglia per6, fe 
tutti gli Uomini con alcuna piccola diflimiglianza e diver
fita, fieno mofli e condotti dalla Natura ad un folo Genere 
e Siftema di Canto ? 

In fatti cinque fecondo gli Antichi fono i Generi di . 
verfi del Siftema Diatonico rapprefentati nelle formole qui 
fotto ordinatamente diftinte coi nomi dei loro Autori 

V 3 I. 

( 7 r ) Claud. Ptolem. Harmonicar. lib. t. pag. 90. ex Verf. Meibom. In T. 
quidem pagella, fecundum A R C H Y T A M ; in rationibus fefquiofl.iva , _ 
fefquifeptima , & fefquivigefimafeptima : in I I . vero , fecundum A R 1 S T O -
X E N U . M , M O L L I S D I A T O N I ; in diftantia partium I J , & 9 , & 
6 : In i l l . , fecundum A R I S T O X E N TJ M , I N T E N S I D I A T O N I ; 
in diftantia partium n , & i _ , & 6: _ I V . , fecundum E R A T O S T E -
]_> E M ; in rationibus fefquioflava , & fcfquiodava , & Limmatis : In V. , 
fecundum D 1 D Y M U M ; in rationibns fcfquiotfava, & fefquinona , & fe-
lquidecimaquinta. 

#» 
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I. Diatonico d' Arch ita . 
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III. Viatonico Sintono o Intenfo d'Arifto-Teno. 
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V. Diatonico di Didimo. 
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I fuddetti cinque Generi furono pofcia, come fegue , 
da Tolomeo riformati (72). 

VI. 
n - — •' • •• - •• "• — ~ 

(71) Claud. Ptolem. Harmonicor. ut fupra. In V I. , fecundum nos , 
M O L L I S D I A T O N I ; in rationibus fefquifrptima, & fefquinona, & 
fefquivigefima : In V I I . , fecundum nos itidem , T O N I C 1 D I A T O N I ; 
in rationibus fefquioclava , & fefquifeptima , & fefquivigefimafeptima : In 
V I I I . , fecundum nos etiam D I T O N I C I D I A T O N I ; in rationibus 
fefquiodava , & fefquioclava, & Limmatis: In V 1 V . , fecundum nos, I N-
T E N S I D I A TO M l ; in rationibus fefquinona , St fefquioftava , & iefqui-
decimaquinta: In X. demum , fecundum nos, _£Q_UABILIS D I A T O 
N I ; in rationibus fefquinona, & fefquidecima, & ftfqmundecima. 
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VI. Diatonico Molte di Tolomeo. 
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V I I I . Diatono Diatonico di Tolomeo. 
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X. Diatonico Equabile di D i d i m o . 
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Ecco tutti i Generi Diatonici, i quali certamente hanno 
in fe alcuna differenza, che loro per6 non toglie I' eflere 
di Diatonici. Sark efla dunque al Diatonico accidentale, e 
perb F ifteffo Genere, ammettendo in mano dell5 Arte 
molta varieta , quanta mai ad effo lui puo averle data la 
Natura ingegnofiflima in tutto, ed immenfa. 

Ma egli farebbe un voler buttar tempo, ftancando 
P altrui tolleranza, fe fi voleffe appianare qualunque diffi
colta poffa nafcere nell* animo di chi piu brama opporfi, 
che feguire il lume dy una verita dal fin qui detto a mio 
giudizio rifchiarata a fegno, d5 effere libera da qualunque 
ombra, mentre non meno fembrami fuor d'ogni dubbio, 
che la Natura ci ha formati coll* inclinazione ad un Canto, 
di quello mi fembri, ch'ella fteffa ci abbia deftinati al
meno principalmente al Diatonico, verfo cui ha a ciafcuno 
aperta quella ftrada piamflima e breve, che a noftro arbi-
trio tutto giorno batter poffiamo. 

I quali 

I 

-. 
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I quali oppofitori vengono intanto pregati a quefto 

folo riflettere , che paruto m' b fempre degno d' ogni at-
tenzione, cioe, che laddove gli altri Generi appena col 
foccorfo d' un Mujicale accompagnamento cantar fi poffono; 
ed all' improvvifo, reggendofi nel Tuono prefo, neppur fi 
poflono: per contrario il Diatonico facilmente fi Canta 
fenza verun' ajuto di fondamentale Strumento. La quale 
facilita, fe non moftri ad evidenza la naturalezza del 
Diatonico, non vi fara, cred* io , cofa veruna, che pofla 
con miglior mezzo umano riconofcerfi per Naturaie, 

\ \ 

. 

D I S . 



DISSERTAZIONE SECONDA. 

Qual Canto in Confonanza ufaffero 
gli Antichi. 

HO meco fteffo piii volte penfato, da che provvenga, 
che gli Scrittori, nel qualificare il merito, e la 
virtu degli Antichi, fieno divifi in pareri aperta-

mente contrarj. Chi li dice inventori di tutte le Arti, e 
di tutte le Scienze : Chi li vuol rozzi, o al piu conofci-
tori di taluna di effe. Onde in fine regnano ancora fopra 
cio quafi in ogni Facolta controverfie si gravi ed afpre, 
che forfe non giungeranno ad aver mai conclufione. Se 
non che troppo naturalmente amiamo noi ftefli, e le cofe 
noftre, per andare efenti da quella cecita , cagione perni-
ciofa d' ogni piii grave differenza , e litigio. S' accenda in 
tal'uno la brama di comparire inventore, tofto gli Antichi 
nulla fapevano di tale o tal' altra di lui fcoperta; e tofto 
«ei malevoli 1'amor proprio, fvegliando l'invidia, li fpin-
ge a combattere le moderne invenzioni, procurando a vi
va forza trade dal feno della piii cupa Antichita, E per-

X cioe-
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ciocch. pochiflime accertate memorie fono a noi pervenute 
fuperiori di tempo all'erudizione de' Greci, a quefti per-
ci6 ricorrono, ed agli eruditi loro monumenti, operando 
a tutto potere, per trarre dall' ofcurita d' un Idioma cono. 
fciuto da pochi, quanto pud dare agli Antichi il bel pregio 
d' Inventori, affinche vantar noi poffa veruno dei noftri . 

Efenti per6 dall' ardore d' una si cieca paflione io vo-
glio credere que' valenti Profeffori della Teorica Mujlcale, 
i quali, nel concedere ai Greci il bel pregio del Canto in 
Confonanza, ne tolgono, fenza avvederfene, ai noftri il 
raro vanto dell' Invenzione. Non che forfe quegli Antichi, 
che dobbiamo venerare come primi Maeftri della facolta 
Mtijicale foffero affatto privi d' una tal forta di Canto ; ma 
che efli pofcia foffero nella lor pratica giunti all' artificiofa 
teffitura delle Confonanze, che abbiamo prefentemente in 
ufo, gli e quefto, di cui io dubito, e di cui piu d' uno 
muove ragionevolmente quiftione. 

Piu tofto una certa propenfione, che ci porta al veri-
fimile, fara ftata quella , onde moffi conceflero agli Antichi 
piu di quanto meritavano, o non fappiamo di certo, che 
abbiano meritato . Se non vogliamo, che un zelo indifcre-
to gli abbia trafportati a favore ancora d' un' opinione non 
abbaftanza fondata . 

E per vero d i re , non fa vederfi con qual ragione il 
Gaffurio ( O , lo fteffo Zarlino (2 ; , Gio: Battifta Doni (3) , 
Ifacco Voflio ( 4 ) , P. Zaccaria Tevo (5) , ed altri abbiano 
conceffb ai Greci il vanto d' aver compofto in Confonanza, 
come noi componiamo. Veramente 1' autorita degli Uomini 
illuftri va fenza dubbio rifpettata; ma ne avrei piii volon. 
tieri rifpettati i motivi, fe ce ne aveffero voluto far parte; 
cosi mi troverei fuori di que' dubbj, i quali non per anco 
fanno accettabile una tal loro fentenza. 

Gli 

(1) Franchin. Gaffur. Pratt. Mufic. utriufque Cantut lib. 3 . cap. t . 
< . Giofef. Zarlino. Supplimenti Mufic. lib. 1. cap, 3. lib. 8. cap. _ 
(3) Gio*. Battifta Doni variamente in varj luoghi del Comp. del Trat. de'Generi 

e de'Modi della Mufica . De Pr&ftant. Mufi. Ceteris , e fingolarmente nel Difcorfo fcpr* 
le Confonanze , come dalle Annotation! fopra H Compend. de' Generi , e de' Modi . 

{4) De Poemat. Cantui, e_r viribus Rythmi. 
(5. P. Zaccaria Tevo Mufico Teftore Par. 1. cap. 17. pag, ip, 1 0 , 

< 
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Gli e un gran che V effere paffati circa dieciotto Se

coli, ne'quali non troviamo veruno, che parlando della 
Mufica Greca, la faccia ornata del noftro Canto in Confo
nanza. S'ha a credere, che i noftri, i quali 1' efercitarono 
dopo i Greci fino al Decimoquinto fecolo dell' Epoca cor. 
rente, o foffero si poco periti dell'antica Storia, che non 
vi conofceffero il pregio Mujicale , di cui parliamo, o si 
poco onefti, che riconofciutolo, non ne abbiano voluto 
far mai menzioner1 Sembra piii tofto ragionevole il d i r e , 
che non v' abbiano fcoperto barlume, onde ne pur fofpet-
tarne , mentre tal fofpetto, prima del Gaffurio, non ri
fcontrafi a veruno caduto in animo. 

Qui forfe io troppo m' innol t ro , e m'ingolfo in un 
mare a me fconofciuto, come fi b quello del Greco Idio-
ma , fenza la cui fufficiente notizia mai pu6 trattarfi veruna 
cofa pertinente alia Storia di quella famofa Nazione . N£ 
vale, come anch' io pur troppo veggio, il foccorfo dei 
Traduttori (6) , i quali, tuttoch^ periti di quel difficile Idio-
. a, pure mai periti della materia, di cui fi trattava, fen
za volerlo, hanno talmente confufe le cofe, che refta 
ofcuriflima or la fintafli, or la frafe, ed ora le parole me. 
defime , e a dirla finceramente , ne punto, ne poco fa. 

X 2 vente 

. . ) La fola Lettera al Lettore di Marco Meibomio fopra la Verfione dell' 
Introduzione Armanica d' Euclide mette in chiaro la confufione , che portano fo-
liente i Traduttori. Quam parum , dice quefti di Giorgio Valla, traduttore per 
altro eelebre, in Muficis intellexerit ex ilia interpretatione . . . . eft perfpicuum: 
ut taceam , quoties Gra_i fermonis ignorantia peccavit. Della Verfione di Giovan
ni Pena : In ilia tamen, foggmgne, non paucos errores deprehendimus... . hie 
fa_pius ingenii errore, interdum exemplaris vitio, corruperit, cioe la Traduzio-
ne del Valla , di cui t' era fervito . Lo fteffo Meibomio , prima di fare la Tra. 
duzione (Harmonicorum Elementorum libri III .) d' Ariftoffeno, parla di quella 
_ Antonio Gogavino nel modo feguente. Quam verfionem fi hominis efie dicam, 
nulla Mufices cognitione, & parva Gra.ci fermonis tinfli , qui nullo judicio in 
ea fuerit ufus; id quod tota res clamat, & Nota? noftrx probant, fuero prolo-
cutus. Che pit) ? prcfio di me ft anno i Libri ( Harmonicorum , five, de Mufica li
bri tres _ di Tolomeo tradotti dallo fteffo Gogavino , e fpurgati dal noftro mento-
vato Cavaglier Battrigari con innumerabili correzioni, cancellamenti , e peftille 
di propria mano, che giungono a deformare il Teflo ; come ce ne ajficura quella 
pofta nel Front ifpizio, in cui cosi fi efprime: & nunc demum fummo ftudio, in-
gentique labore, ac vigiliis mendis innumerabilibus , quibus fcatent , & 
pemtus fere deformati circumferuntur , expurgati ad legitimam formam funt re-
ltHuti , della quale reftituzione ne rende ficura teflimonianza la Verfione di To
lomeo tant' anni dopo fatta dal y*fallis, conforms a quella del Battrigari. 

4r* 
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vente vale la qualunque loro Traduzione. Chiariflima pro-
va di tutto quefto fono le varie dizioni dello fteffo fteffif. 
fimo Tefto, tra lo ro , le piu volte diiferentiflime, fe non 
fconvenevoli. 

Ma grazie a que' moderni Francefi, valorofiflimi nell' 
intelligenza si della Greca favella , si della Mujica d' ogni 
tempo, e fopra tu t to , com' fc neceffario, nella Controver. 
fia verfo cui ci avanziamo, eruditi nel metodo noftro di 
Cantare in Confonanza. Abbiamo almeno per mezzo loro 
ottenuto di potere tanto ftabilire, quanto fa duopo, fe 
non a fvolgere il nodo, almeno a non perdere il tempo e 
1'opera, tentandone lo fcioglimento . 

Da che la Grecia ebbe la rara forte di raccogliere , o 
ritrovare i Principj , e le Leggi d' ogni Scienza e Facolta, 
dando loro quella forma e quel metodo, onde a noi po
fcia furono trafmeffe , merit6 giuftamente d' effere dichia-
rata, e fempre in avanti riconofciuta per univerfale Mae. 
ftra d 'ogni bel l 'Arte , e percib quindi ancora del valore 
Armonico; talmente poi fempre rifpettata, e quafi temuta, 
che pochi Profeffori fi fono trovati cosi animofi di preten-
dere il vanto d' alcuna Invenzione in tutto ad efla lei fco-
nofciuta, proponendola piii tofto come cofa riftorata, e 
npofta nella primiera luce, che novamente fcoperta, o 
tratta dal nulla . 

Di qui fu, che al forgere la forma del Canto corrente 
in Confonanza, detto volgarmente Contrappunto, febbene 
fopra 1' Undecimo fecolo, per quanto io fappia, tra noi 
ignoto (7) , tuttavolta niuno fi trov6 , che ardifle dichia-

rarlo 
(7) Ecco quanto a quefto propafito fcrive il chiarifftmo Sig. Mur atari, Antiq. 

Med. Mvi. Differt. 14.T. x. pag. 358. Hoc unum ego adjiciam , Johan. Sarisbenen-
fem circiter Annum MCLXX. lib. 1. cap. _ Policrat. de Mufica loqui, ac do-
]ere , quod mollis & luxurians modulatio aditum in Sacra invenerit. ,, Ipfum, 
inquit ,, cultum Religionis inceftat, quod ante confpeclum Domini in ipfis pe-
B, netralibus Sanfluarii , lafcivientis vocis luxu, quadam oftentatione hie , mu-
ft, liebribus modis, aotarum, articulorumquc catfuris ftupentes animulas cmollirc 
B, nituntur. Quum pra:cinentium , canentium , & decinentium , intercinentium, 
o, & occinentium prsemolles modulationes audieris: Sirenamm concentus credas 
„ effe &c. Ea fiquidem eft afcendendi, defcendendique facilitas, ea feclio, vel 
# ) geminatio notularum , ea replicatio articulorum , fingularumque confolidatio , 
», fie acuta vel acutifiima, gravibus & fubgravibus temperantur, ut auribus fui 
*, judicii fere fubtrahatur au-lontas &c. „ Aa hscc Muficam figuratara, ut _p_ 

1.1 
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rarlo giunto o non giunto alia notizia dei Greci. Lo pro-
pofero come nuovo (8) a'fuoi tempi, e lafciatane 1' in. 
venzione involta nella ofcurita piii tofto, che nell' incer-
tezza degli antichi Monumenti; giudicarono tornar meglio 
tralafciare qualunque fuperiore ricerca. 

Qual foffe pofcia il motivo, onde tre o quattro Secoli 
dopo, portato il Gaffurio a favore de' Greci, voleffe , non 
che alia notizia, ma fino alia pratica giunto tra i Greci il 
noftro Contrappunto, non abbaftanza fa intenderfi; men
t re , nel definirlo , porta 1' autbrita di Bacchio feniore (9) , 
ponendogli in bocca la definizione del Contrappunto , fenza 
citare verun Codice noto, e quindi lafciando in dubbio col 
fatto la prefunta notizia . 

Tanto piu che il Bontempi (10) forprefo da tal citazio. 
n e , dopo una lunga ricerca, confeffa la perdita del tem-

po» 

pellant, five noftri a_vi, defignent, perpendent, qui hifce ftudiis obledlantur, 
& cum eis eruditionem conjungunt. Sembranmi qui degne di particolare offer-
vazione quelle parole: Mufic.m Figuratam , ut appellant, five noftri a_vi , defi
gnent &c. che certamente non poffmo a mio giudilio intenderfi fe non fe del ve
ro Contrappunto , a que' tempi gia in ufo , nel quale tengano il primo polio le 
tiote Figurate. Quefto tal modo viene a maraviglia confermatp da Marchetto da 
Padova, che il Wuratori introduce a dichiarare Scopritore delle mcntovate Figu
re Francone di Parigi, che fcriffe probabilmente nel XI Secolo. Ma di quefto 
altrove piu opportunamente . 

( 8 ) Nel fine d'un Trattato fopra la Mufica pratica ftgurata di Filippo de 
Vetri ( Codice efillente nella Biblioteea Barberina n. 841 ) fi legge : Explicit 
A R S N O W Magiftri Philippi de Vetri . Giovanni T'mtore nel Trattato; 
Proportionate Mufices , il quale, unito ad altri fimili del medefimo Autore , con-
fervafi M S. nella celebre Biblioteea de' Canonici Regolari del S S. Salvatore 
di quella Citta, fcrive ; Quo fit , ut hac tempeftate . Secolo XV. ) facultas no-
ftra; Mufices tam mirabile fufceperit incrementum , quod A R S N O V A effe 
videatur. Tanto confe*ma pure Hicolb Liflenia Mufica cap. 1. ove dice : Figuralis 
{Mufica), qua; menfuram, & not.irum quantitatem variat, pro fignorum ac fi-
gurarum inajqual .ate , cum incremento, & decremento prolationis. Hacc alio 
nomine Menfuralis, alio NOVA appellatur. Cosi pure Giovanni Keplero dicen-
do. Harmon. Mundi lib, 3. cap. 16. pag. 80. N OV I T I IT M enim inventum 
effe v. teribus plane incog .hum , Concentus plurium vocum in perpetua harmo-
niarurn vici_tudme, id probatione multa non indiget. 

( 9 ) Harmonici modulamnis Genus auftore Baccheo eft mos univerfum quid 
fubindicans diverfas in fe habens ideas, ideft exemplaria , feu diverfas cantile
na; compofitiones: quod quidem contrapun__u_ vocamus , quafi concordem con. 
centum extremorum fonorum invicem correfpondentium contrapofitis nptulis arte 
probatum . Pratt. Mufic. utriufque Cantut Franchin.Gaffuri lib. 3. cap. 1. 

(to) Gio: Andrea Angelini Bontempi Hiftor. Mufica Par. it Mil* Prat. AtttU 
e» Dinwflr. 33, Corol. 13. Jpologef. pag. _ .$. 169. 

. 1 
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po, e dell'opera fu '1 Trattato del Bacchio. Ma febbene 
il Gaffurio, o ingannato forfe da qualche apocrifo Mano. 
fcritto, o non molto verfato nel Greco Idioma , non toe. 
c6 il fegno, che aveva in mira ; contuttocio pofe in cam. 
po quefta d'indi in avanti si ardua, ed ofcura Quiftione: 
Se pure ai Greci foffe in ufo quello, che noi diciamo Con
trappunto moderno. 

Sorfero quinci e quindi molti favorevoli ad amendue le 
parti contrarie. II mentovato Gaffurio ( n ) , il Zarlino (12), 
Gio: Battifta Doni (13), IfaccoVoflio(i4), ed il P. Zaccaria Te. 
vo( i5 . , vollero conceffo ai Greci il Contrappunto. Glareano 
(16), Salina (17), Bottrigari (18) P. Artufi (19), Cerone 
(20), Keplero (21), P. Kirchero (22), Wallis (23), Bon-

tem. 
( n ) Vedi fopra alia pag. x66, Annot, n. i . 
( n ) pag. Ivi Annot. n. ». 
Oj) pag.Ivi Annot. n.,s-. 
(14) pag. Ivi Annot. n. 4. (15) pag. Ivi Annot. n. *\. 
\t6) Henr. Lorit. Glareanus Dodecachord. lib, 3. Pr.fiw. pag, 19J. Scio au« 

tem dubitari vehementer etiamnum hac aetate inter exfmie deflos viros, fuerit-
ne apud veteres hujufmodi, quam nunc tradituri fumus , mufica;, (aggiunge il 
Salina Cantus plurium vocum . cum apud nullum, quod equidem fciam , autho-
rem veterem quicquam hujus cantus inveniatur. Multo minus etiam videtur 
quibufdam quatuor pluriumve vocum concentus olim.in ufu fuiffe. 

(17) Franc. Salina de Mufica lib, «;. cap. 1.. e dello fteffo fentimento del ci. 
tato Glareano , per modo , che ha trafcritte le iftejfe precififtime parole . 

fi8) Cav. Ereole Bottrigari in una fua Opera MS. intitol. 11 Trimerone 
de' Fandamenti Armonici Giarn. 3. pag. 140. . . . Non avendo avuto i Mufici 
antichi, anco Ecclefiaftici la differenza del diverfo valore delle varie Note , la 
importantia della mifurata grande, o picciola quantita del Tempo di quelle; 
imperocche altra Mifura di Tempo non ho fin qui trovato, che aveffero in can-
tando, ne gli Ebrei, i Greci, i primi Ecclefiaftici, che quella della tarda , o 
veloce buona lor prononcia : ne la diverfita delle tante Aere in uno iflanti me-
demo, che tante fono , quante fono le Parti, di che la Cantilena e compofta. 

(19) P.D.Gio: Maria Artufi. Arte del Contrappunto. Delle Confon. imperf. 
& Difion. pag. 19. Ne* primi Secoli, nel nafcere di quefta fcienza , non cantava
no in confonanza , effendo che il cantare in Confonanza , e un moderno ritrovato. 

(to) D. Pedro Cerone. El Mehpeo lib. i. cap. t-j. pag. 139. Es menefter 
advertir que Ia Mufica de los antiguos _o era con tantas diverfidades de inftru-
mentos . . . . Ni tampoco fus concentos eran compueftos de tantas partes, ni con 
tanta variedad de bozes hazian fu Mufica, corno agora fe haze, 

(11) Jo: Keplerus Harmon. Mundi lib. 3. cap. 16. pag. 80. 
fix) P. Athanaf. Kircherut Mufurgia lib. 7. torn. 1. Erotem. 5. 5. ^. pag. J47. 
f*j] 7 . Willi* Append, de veter. Harmon, ad hodiern. comparata. Ea ve

ro, quae in hodierna Mufica confpicitur, Partium (ut Ioquuntur), feu Vocum 
duarum, trium, quatuor, pluriumve inter fe Confenfio, ( concinentibus inter fe, 
qui fimul audiuntur, fonis,) veteribus erat [quantum ego video] ignota. 
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tempi (24), ed altri glielo negarono, e cosi or per 1'una 
parte, or per 1' altra altri molti; anzi il Galilei per 
amendue le parti, talora favorevole all'una, talora avver-
fario [25] . 

Tanta incertezza, che chiaramente fi fcopre nella con. 
trarieta di quefte opinioni probabilmente puo derivarfi da 
una doppia ofcurita , si dalla favella Greca, che b lontaniflima 
dalla Latina , e dalla Tofcana a noi ufuali, si da certe ef-
preffioni, di cui vanno fparfi i Codici antichi, le quali 
danno occafione agli equivoci , maflimamente riferendole 
alle Confonanze fondamentali della Mufica Greca. Ne mol
to fembra che vaglia la qualunque perizia, che noi vantar 
pofliamo de'Codici antichi. Oltre tanto differenti verfioni, 
che pur ci aflicurano, ch'ella non pu6 valer molto; le co-
tidiane contefe di graviflimi Autori fopra il valore d* un 
medefimo Tefto, ce ne fan piena fede, le quali fervendo 
alle brame degli Eruditi, tolgono quafi ogni fperanza ai 
dotti di mai giungere alia fcoperta della verita, a cui uni-
camente afpiriamo (25). 

Qui 

[_4l Gio: Andr. Angelini Bontempi loc cit. 
<_*) Vine. Galilei Dial, della Mufi. Ant. Moder. pag. So. 81. 81. 101. 104. 

.©J. &c. Difcorfo intorno le Opere di M. Gtof. Zarlino. 
(a.) Unpafto di Longino illuflrerd quefto luogo. Queft, nel Juo Tratt del 

Sublime, venendo alia ptnfraft ( /__ , 8 ) prende un' e{emt'°da"*^2efe. 
cui Verfione latina (edi t . Veron. Tumerman. .733. P .<?• *<?I J E , ™ S ' X _ ur 
guente: Quemadmodum enim in Mufica fonus lite, qu. P R I N C J J S d citur, 
fb illis , quos P A R A P H O N O S vocant , multum acc.pit fuavitatis. .ta &c. 
Ba quja\an fi fcaftano ne quella di Domen. * * « * « * " • ' ^ " ^ / X . . 
{edit. Bonon. Manolefi. ,644- P-*. . * »< ™lt<> tutte l *!"''?{° Z s'accor. 
to all'interpretazione. Che Paraphonos voglia accennare ' / « « . ' * ! ' *"£ 
dano col principle, in cib convengono ; ma nell> fif*"' ^ / i . / f f _ / Q - I N -
c'accordano. 1 Greci li flabilivana nella QUARTA fola ' ' ' " ' W W * * 
TA, partenda i Suoni Cooritai in UN ISO N J , qui ° " Bg* l ^ t » ^ ' S -
ne inter fe differunt; in CON SO N I , qu.bus hmul P^uff .s , autt .bia modu 
latis , femper cantus grav.or.s ad acutum , & acut.or.s ad gravi ^em 'dem e 
flit; ed in P AR A P H O N I , qui medi. inter confonum & ^ u m , m m 
ftione confoni adparent. (Gaudent. Harmon, ^ " ^ ' ^ " r t e Alcuni 
i quali medii effere nan potevano , che le Quinte , e le U i * " e ' __.__ Gallu 
derni I Jacob. Tollius in edit. Dion. Longini pag. «JQ.>** ^ / p a r a p h o n o s * 
ca Monf. Defperaux adnot. Batleau pag.^i-,.JI-.J *'*?',. *,,, T „ % t alle Se-
tutti i Suoni, che fervono al Contrappunto _ oggt, 1U' , ce mn fe x 
fte , ei a tutte le Diffonanze, con una licenza, cue a »» / mJ;eta delleoti* 
tonfermm, qmot. Lnofa fia , . * />* t» '«<* M vm> U vm"' * * ' 
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Qui perd non vo' negare la dovuta lode agli ultimi, 
che nel porfi a quefta tant'ardua imprefa, fe non fono 
ciunti ad appianarci la ftrada, 1'hanno almeno refa meno 
fntralciata. Parlo qui di quegli ultimi valenti Francefi, che 
fe bene di parere difcordi, hanno per6 concordemente 
prefi di mira i principali pafli, fpezialmente dei Greci, 
d' onde alia controverfia accennata non manchi quanto lu. 
me poffa da' Profeffori bramarfi. 

L'erudito Monf. l'Abbate Fraguier ( 2 7 ) , portato a 
favorire la Mufica Greca, da un paffo celebre di Piatone 
( 2 8 ) , cerca dedurne il Contrappunto in ufo ai Greci, con. 
fermando il fuo fentimento coll'autorita di Cicerone (29) t 

e di Macrobio ( 3 0 ) . 
Se gli oppone dottamente Monf. Burette (31), il quale 

diftrutta ogni di lui interpretazione, conclude non altro 
Contrappunto aver i Greci cantato, che all' Uniffono, all' 

Otta-

! 

nioni. Manuel Bryenniut Harmon, feci. %. pag. 381. ex Verf. Wallir. Meibom. 
Hot a in Gaudent. Introdufl. Harmon, pag. 35. Theo Smyrn&us apud Meibom. loc. 
cit. Mich. Pfellus de Mufica Compend. ex Verf.Guil. Xylandri, Bacch. fenior. In-
trod. Art. Mufic A ex Verf. Meibom. pag. 15. Gio: Battifta Doni Annot. fopra il 
Compend. de' Generi, e de' Modi pag. 150. Ejufd. de Pr aft ant. Mufic. Veter. pag, 
38. M. Sebafi, de Broffard Diclionaire de Mufiq, Suoni Paraphoni. 

(17) Examen _" un paffage de Platan fur la Mufique. Hiflo. de VAcadfmit 
des Infcrip. dr belles Lettr. T. 3. pag. 11 r. 

{18) Diverfitatem vero vanitatemque lyrar, cum alios fides modulos red. 
dant , alios poeta cantus ipfius auclor, ut fpiflitudinem praeterea raritati , velo« 
citatem tarditati , acumen gravitati, & omnino confonum fimul, & diffonum 
pracftet , rhythmorumque univerfa varietas Jyrae vocibus accommodetur, afferre 
jllis non licet, qui triennio utilitatem mufica; funt facile percepturi. Contraria 
enim cum fe invicem confundant, difficile difcuntur . Oportet autem ut facile 
juvenes difcant. Plato de legib, lib. 7. ex Verf. Marfih Ficini . 

( 1 9 ) Ut in fidibus, ac tibiis, atque cantu ipfo , ac vocibus, concentus eft 
quidam tenendus ex dif.ind.is fonis , quern immutatum ac difcrepantem aures 
eruditae ferre non poffunt; ifque concentus ex diffimilimarum vocum moderatio. 
ne concors tamen efficitur, & congruens : fie ex fummis , & mediis, & infimis 
interjectis ordinibus ut fonis, moderatam ratione civitatem, cenfenfu diflimili-
uiorum concinere : & quae harmonia a muficis dicitur in cantu , earn effe in ci« 
vitate concordiam. Cicer. lib. 1. de Repub. Fragm. pag. mihi 447. torn. 4. 

[30] Vides quam multorum vocibus chorus conftet, una tamen ex omnibus 
redditur. Aliqua eft illic acuta, aliqua gravis, aliqua media. Accedunt viris 
femina;. Interponitur fiftula . ita vires fingulorum illic latent, voces omnium 
apparent, & fit concentus ex diffonis. Macrob. Saturnalior. Proem. 

( 31 ) Differt. fu la Symphonic des Ancient . Par M. Burette pag. 116. torn. 
4. dec Memo, de litter at. tirez det Regiftr* de I' Acad. Royale dec Infctiptioni 
<y> belles Lettr. 
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0tt4*va, ed alia Decimaquinta, tanto in fe men perfetto, 
quanto piu lontano dal noftro corrente; fe non che voile 
in oltre loro concedere il Contrappunto alia Terza , volgen-
do con Monf. Perrauit [32] al comune propofiro un detto 
d'Ateneo [33] , d'Orazio [34], e di Plutarco [35] , e con 
1'Abbate de Chateauneuf un paffo di Tolomeo y<?). Ma i 
celebri Padre Bougeant (37), e P. Cerceau (38), contrafta-
tagli ogni fpiegazione e confeguenza, tanto non gli perr 

mifero . 
Nel che fare, dovendo effi tutti per neceflita dipendere 

dalle memorie dell'Antica Storia, onde unicamentc ne 
derivano le neceflarie notizie ad una si difficile difcuffione, 
non puo abbaftanza fpiegarfi, come abbiano ventilato, e 
per cosi dire fmidollato qualunque Tefto piu confacente al 
bifogno, onde ogni luogo refti fpaziofamente appianato, 
talche faria imprefa fenza fallo inutile e temeraria il porfi 
ad ulterior tentativo, come fe Uomini tanto illuminati, e 
nel Greco Idioma valorofiflimi, non avefliero ancora pene-
trato al fondo di qualunque efpreflione e fentimento. 

II che a me pofcia farebbe affatto impoflibile , cui £ 
in tutto ignota la Greca favella , e fe pur m' inoltro in 
quefta Controverfia , penfo, fenza taccia di troppo ardito, 
francamente poterlo, grazie a tali loro diligenze , che la 
ficuramente mi portano, ove abbondo di quanto all 'uopo 
mio fia confacente e neceffario. 

Sta fuor d'ogni dubbio preffo chiunque, maflimamente 
al lume di quefti ultimi accennati Commenti, che i Greci 
^ _ Y non 

(31) Claud. Perrauit. Oeuver. diverf. de Phyf. 4r dc Mecbaniq. de la Mts. 
fiq, des Ancient T. i. pag. 194. &c. 

(3?) dthen, lib. 14. cap. 9. pag. 635. Pindarum in fuo ad Hieronem Scolio 
Magadin appellaffe cantum reciprocum , quod duplicis generis femper {Jac. Da
lecamp. in hunc loc. AnxTKinSr; quidam harmoniam muficam hie interpretantur 
muficis omnibus notiffimam, quam odavam vocant ) concentus adeffet, nempc 
.Tirorum & puerorum . 

134) Qt. Horat. Flacci ad Macenat. Od. 9. 
Sonantem milium tibiis carmen lyri , 

Hac Dorium , lllis Barbarum ? 
(St) Plutarch, de Mufica Commentar. in princip. 
f}-) Dialog, fur la Mufiq. des Anciens pag. 71. 
(37) Journ. de Trevoux Avril, Oilobre 171.J. 
( j _) Loc, cit. Janvier, F(vritr 171-9. 

I 

I 
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non hanno conofciute, ne ricevute per vere Confonanze, 
fe non fe 1' Otta-va, la Quarta, e la Quinta , con le loro 
replicate (39), e liberalmente ufando con Monf. Burette , al 
piu al piu ancor la Terza (40). Cio effendo, parmi quefto 
baftevole a contraftare a'Greci il vanto , e la notizia dei Con-
trappunto, che noi abbiamo ora inpoffeffo. Al che fare tan. 
to piii volontieri m'accingo, quant ' io meno penfo d'effere 
infruttuofo a chi pari a me nell' ignoranza del Greco bra. 
m i , fe non al t ro , almeno una femplice tintura di quefta 
celebre Controverfia. 

Ad entrar nella quale con ogni chiarezza, gli e necef. 
fario bene convenire nei termini, dichiarando partitamen. 
te il valore di quanti in progreffo ne verranno introdotti 
nel noftro difcorfo, ad evitare le l i t i , che inutilmente ec. 
citano i nomi prefi per equivoco in improprio fignificato; 
e poichS qui s' ha a trattare del Contrappunto , quefto per-
cio deve effere il primo ad llluftrarfi col ben ftabilire, che 
intendiamo noi, e che debba intenderfi per Contrappunto. 

Molte e diverfe, fecondo la fventura dei nomi di 
maggior conto, furono le Definizioni date ad una tal vo. 
ce (41), le quali perd tendono tutte in fine a ftabilire, 
nulla effere il Contrappunto, fe non quell'Arte di difporre 
diverfe Parti cantanti ad uno fteffo tempo Armonicbe, onde 
lie venga un tutto piacevole. 

E va-

(39) Euclid. Introduit. Harmon, ex Verf. Meibom. pag. t t . 13. Confona ver. 
fyftemata in immutabili fyftemate funt fex , quorum minimum eft D I A T E S. 
S A ROM . . . Alterum eft D I A P E N T E . . . Tcrtium eft D I A PA SON . . . 
Quartum, D I A P A S O N & D I AT BS S A RO N , [cioi V Undecima] . . . . 
Quintum, D I A P A S O N & D I A P E N T E , ( cioi la Duodecima ) • . . . 
Sexmm , B I S D I A P A S O N , (cioi la Decimaquinta ) . . . . Diffona vero 
funt , turn quae minora funt quam Diateffaron, turn, qua: inter difla confona 
inter.iciuntur , omnia. Gaudent. Harmon. Introd. ex Verf. Meibom, p. 12. Biccb. 
femur. Introd. Art. Mufi. ex Verf. Meibom. pag, 3. Jriftid. Quintil. de Muf. ex 
Verf. Meibom- lib. I.p. 16. lib. 3. pag. 119. Ptolemx. ex Verf. ~Wallit lib. I . cap. J. 
Brysn. Harmon, lib. I . left. 5. pag. 3 .1 . 38*. ex Verf. Wallis . 

{40} Differtat. fur la Symphonic det Ancient. Des Infcript. & bell. Let. dt 
. Acadim. Rvyale T. 4. p. I i _ . 1*3. 

(41) Franchin. Gaffurius Pratt. Mufic. lib. 3, cap. 1. Giof. Zarlino Inftit. 
Harmon. P. 3. cap.X. P. Athanaf. Kircher. Mufurg. lib. 5. cap. 9. Tom. I. pag. 
441. M. Rameau TraitS dt I' liar mo». pag. xu JUL Joan. Joftpb Pun GradtH ad 
taritajf. pag. 45. 

If II 
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E vaglia il vero, fe prender fi voglia la cofa in una 
certa ampiezza, il Contrappunto finalmente altro non e , fe 
non l'Arte di formare il Canto, che noi chiamiamo Armo
nia, la quale fol tanto fi diftingue dalla Melodia, perche 
quefta fa una fola Cantilena feguitamente piacevole, laddo-
ve quella fa diverfe Cantilene unitamente piacevoli ' diffe-
rente quindi dall' a l t ra , come il tutto dalle par t i , che lo 
compongono. 

La Melodia e V Armonia, vocaboli, fra le varie vicende 
a cui foggiacque la Mujica fempre famofi, hanno preffo i 
moderni dovuto cangiare fignificato. Gli Antichi ufavano 
VArmonia a denotare la proporzione de'Suoni, o de' Canti 
difpofti in una fola ferie (42), e la Melodia a fignificare 
1'unione dell' Orazione, del Canto, e del Ritmo ( 4 3 ) , 
vale a dire a fignificare una determinata Cantilena di Poe
fia. I Moderni chiamano Melodia cib, che gli Antichi di. 
cevano Armonia .44), ufando poi quefta voce a fignificare 
V ultimo corrente Contrappunto, ciob a fignificare 1' accordo 
contemporaneo di Cantilene diverfe (45). 

Quanto ai Greci ,* efli non erano privi d* alcun Accordo 
tra le Parti armoniche. Si fa certamente , che due tra loro o 

Y 2 col 
" ' I I — , 

__..) Cicer. i . Tufcul. n. 34. Harmoniam autem ex intervallis fonorum noffe 
poffumus, quorum varia compofitio harmonias etiam efficit plures; La qual pro. 
pofizione non pub intenderfi in altro modo , fe non che in quello can cui ella > 
fpiegata da Arifloffeno Harmonic. Elementor. lib. I . pag. 38. 39. ex Verf. Meibom. 
Ex duobus enim hifce Muficat intelledtus con fta t , fenfu fcilicet & memoria , 
quandoquidem fentire oportet, quod fit; memoria vero retinere , quod eft fa-
flum. Alio modo, ea qua; in Mufica fiunt, confequi non licet, alle quali paro
le aggiunge il ~Wallis Append, de Veter. Harmon, pag. 175. Quippe ex collatio-
ne __i prarteriti cum eo qui jam auditur, concentum perfentifcimus, cbe . 
quanta intendevano gli Antichi per Armonia, e chiaramente dichiara Gioanni 
Keplero Harmon. Mundi lib. 3. cap. 16. pag. 80. Et fi vox , Harmonia , veteri-
bus ufurpatur pro Cantu; non eft tamen intelligenda fub hoc nomine, Modula. 
tio per plures voces , harmomce confonantes. M. Burette Vifiertat. fur la Sym-
jh des Anciens loc. cit. fur la Melop(e de V Ancienne Mufiq. P. Bougeant Dif-
fert. fur la Mufiq. des Grec. & Latin. P. 1. 

(43 ) Plato Dialog. 3. de Rtp. vel de Jufto pag. mihi s__. Melodiam ex 
tribus conftare, oratione, harmonia, rythmo. 

(44) Af. Burette loc. cit. Robert. Fludd. de natura Simla Trail. 1. Tar. 1. 
lib, j . pag. 109. Melodia eft fonorum continuata connexio , ita , ut alter poft 
alterum fluxu continuo fonet, & propric dicitur cantio uniu. V.«il« 

(4$. Zarlino inftit. Harmon. Par. 1. tap. it. 
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col Suono, o colla Fo.e, o aflieme uniti , oltre V Uniffono, 
fi move, a no ad uno fteffo tempo per una ftefla Cantilena, 
o fempre in Ottava, o verifimilmente or fempre in Quinta, 
ed or fempre in Quarta , il qual Accordo veniva fenza dub
bio chiamato Sinfonia. Potevano due parimenti nel corfo 
del Canto e del Suono non rimanere nello fteffo dei men-
tovati Sinfoni Inter-valti, ma quando a l l ' uno , quando all* 
altro a piacimento trapaflare , e quefto poffibile Accordo do. 
veva probabilmente chiamarfi ancor effo Sinfonia (46). Ne 
folo due Parti potevano ci6 fare ad un tempo, ma piii 
ancora, onde renderfi la Sinfonia piii varia, e quindi piu 
artificiofa e dilettevole. 

La neceffit _ dei tempi % e della Quiftione, che abbiam 
per le mani , ci sforza a feguire i Modern!, ufando in 
avanti del loro iinguaggio • tanto piu, che a chi ben pe-
jietra il valore e 1' ufo dei termini, tranfpira quindi un 
lume fufficiente a difcernere, quanto gli Antichi erano 
lontani dal noftro Contrappunto moderno; non meno che 
vi erano ad efprimere i Suoni muficali. 

Ad efprimere quefti Suoni, dice il P. Merfennio (47 ) , 
fi fervirono gli Antichi, e fpezialmente i Greci (48) delle 
lettere dell'Alfabeto; il cui ufo profegui anche appreffo de* 
Romani, i quali, ficcome dai Greci apprefero la Mufica, 
cosi ritennero le lettere greche all* efpreflione delle Voci, 
e de' Suoni (49). S. Gregorio al riferire d* Antimo Libera-

f4_) Probabilmente , ciai fembra , che il metodo tenuto dagli Antichi nel 
Jfgnificato da quefta voce Armon.a ci poffa dare alcun lume di quanto voleffero 
*fpreffo col vocabolo ~2vy.<paVi«' Sinfonia . Gli ? certo , cbe /' ArmonYa efprimtvtt 
ttppo loro i fuoni Armnnici in una ferie fuccefftva difpofti, Pare dunque, cbe la 
Smfon.a doveffe ad'oprarfi ad indicare i Suoni Sinfoni raccolii in unione content, 
foranea , altrimenti fe qUefto vocabolo fi foffe ufato ad efprimere quefti Sinfoni 
in ferie, farebbe ftato il medefimo affatto inutile i neceftario per altro, ma/jSma. 
mente fe avevano quel che data gli abbiamo, femplice (ontroppunfo . In fatti , 
farlando dei Confoni , format! da due Voci , che infteme fi prendano , fi chiaman 
Sinfoni, /' quali fepat-atamente pigliati , avevano ognuno da fe nomi particola
ri ; di qui e , cbe it Sinfono greco dai Latini fempre vien detto Confcno. 

.47. Harmonicor. lib. 8. Propof. 3. pag. 164. 1*5. Vine. Galilei Dial, delta 
Jluft. dnt. e Moder. pag. 36. P. Franc. Xaver. Quadrio Storia della Poefia Vol. 
a. lib: X. difi. 3. cap, 1. pag. **'%%.• 

'48 N'tlla Lettera- ai Leltori dell' eruditifs. Marco Meibomio trovafi fu que. 
fio particolare quanto puo effer defidtrabtle. Tom. I . Auiior. fepf. Mufic. 

(4y. Ex Butt. Mufic. lib. 4+ cap. & 
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ti (5.0) per fentimento comune null' altro fece, che ai 
Greci caratteri foftituire fette lettere latine, da lui dette 
Gregoriane , cioe A B C D E F G} le quali lettere fi 
replica-vano fecondo il bifogno, ed accento de' Canti, ora 
majufcole per I' ordine grave, ed ora minufcole per / ' ordine 
acuto, e fi fiende-vano fino a quindici corde, conforms al 
Siflema Greco (51). Guido Aretino conferma in piti luoghi 
del iuo Micrologo il fin qui de t to , nella forma feguente 

dc _| c de d c fcj a fejc d a GFGG 

Sit nomen Domini benedi&um in fx cula (52) 

_- ff *W___J__. * _ • 1- ••*•• tC?*^ 
Sit nomen Domi ni bene die rum in f. cu ia. 

Si. 

.50) Dalla mia Copia autentica del Codice Chigiano. 
( . 1 . Se vale V autoritd fopra il numero degli Scrittori , dee porfi in dubbio 

fe pur S. Gregorio foffe il primo , che portaffe ¥ accennate fette lettere all' ufo 
Mufic al e . Guillermo de Podio dopo aver detto, che Boezio fi fervi di lettere per 
la mifura degl' InterVtclli armonici, foggiugne 1 Qui autem poft ilium fuere mu-
. ci & ante Gregorii Magni tempora, feptem tantum effe : ideft A B C D E 
F G Commentar, Mufic. lib. %. cap. 7. Queffa afterziotte, anche fenza documtn-
ti , ha il fuo gran valore dall'erudition* d'un Autore nell' Ant ichitk verfatiffi-
mo . 11 naftro Cav: Ercole Bottrigari nel fuo Trimerone Giorn. j . pag. 116. pofto 
di propofito ad efaminar quefta Controverfia , conclude non avervi alcun fodo 
fandamento- a ftabilir S. Gregorio inVentore della pratica delle propofte Lettere-
nel Canto Fermo, il qual Cav.liere dotta in molte facoltd , era poi nella no-
Bra Mufica, e nell' Antica dottiffimo , e dottifftmo critico d' ogni pub dirfi mag. 
gior m-nutezza , cbe in quejla facolta' cader poffa , ficcome apertamente dimoftra. 
»o le di lui Opere, alcune delle quali fi veggono pubblicate gid colle flampe , al. 
tre in affai maggior nwnero fi confervano Manofcrittc preffo il Hobil Uomo 
Signor Abate Odoardo Romano Bottrigari , dalla cui genttlezza mi fono flat* 
graziofamcntc communicate. 

fS-J _* un Codice MdictQ-Uurentiano 4 I . 2lut. _ ? - , (hi fi (rede fcritta 
*ei X V. Stctff,. 

I 
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Sit nomen Domini bene die turn in faxula (53) 

" • _ _ _ • — _ _ T J 
!-?lt?E%E§E.t^E^Z|_cf 

:_-

Sit nomen Do mi ni be ne die turn in fx cu la 

Ne folo quefte lettere in ufo muficale erano fciolte, ma 
talvolta legate, come ce ne aflicura la Copia d' un Fram-
mento di circa que' tempi, recentemente trovato dall' eru-
ditiflimo M. R. P. D. Anfelmo Coftadoni Monaco Camaldo. 
lefe, ricevuta per lo ftimatiffimo mezzo del famofo Signor 
Dottore Bartolommeo Beccari, una parte della quale , che 
io qui fottopongo, ne fara chiara fede (54) . 

-•—• - ' " — - • - . . . . . . _/_—_ — — . • " ' • ' . ' . I l l - I I I I 1 HU I I I . . 

3^!3SStSSS^SSSi^^S3E 
Qui tol lis pec ca ta mun di . Mi fe . re 

re no bis. 

Anzi ne pur dopo la piena invenzione delle Righe muff-
call, ceffarono dall' ufo loro mentovato le lettere intro. 

dotte 

Secohivi. "" ̂  CediCt ^ Mate Guid° Jretin0 trobabilmem, fcritto n,l 

#« ()ftu
L

t'/
rudhJJFm0 \!H*Hnon*e Jnmh Bt»<A;*> T* 4* Append, n. 7. pag. 

!_ _ • . ff1trma* A n t e feculum nonum, ei dice. ufitata. erant litter* al. 
phabetic* ad id defignandum, chi ,7 %anto Strm. ' * " ' ,,ttC'* T 
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dotte fu d'efle, e negli fpazj tra le medefime comprefi a 
farvi 1' offizio, e le veci, che vi tengono oggidi le volgari 
Note. Eccone varj rifcontri. 

d-
c 
^ tris—fempiternus<_E.es 
a -— pa" 
G_Tu<pa< 
F _ T u ^ p a -
E—Tu--^pa-< 
D—Tu^pa* 
C—Tu<& — 

'tris—fempiternus^es 
•tris—fempiternus_^e 
• tris—fempiternus^-es 
_ris—fempi fe _________ 

- _ i ' - " • • ' " . ' '.j _ 11 1 1 1 1 

zpfc-jg ft w • W-W 
."• >* ' I " —f*^ • "• • • - . - I *—.— __.li... W — M Hi 1 inn .111 llj.i iHLi.J_|0 

Tu Patris fempiternus es fi li us 

•«ss—* 

.̂ESE«EM=S±tBz?E:SI_E£I-EEE: 
mmmmmmmmmmmmmmmt« 

• * 

Tu JPatris fempiternus es fi li us 

Tu 

(55) Ex Epiftola ipfius Guidonis ( Aretini) ad Michaekm Monachum Pom.1 

pofianum, in Codice M'diceo Laurentiano. Le Rigbe fono nove , ed hanno a 
finiftra inferiormente cinque lettere majufcole per le Voci gravi , e fuperiormen. 
te quattro m<n*ri per le Voci acute, Ognuna di quefte lettere indica un Tuono , 
onde la Cantilena , la ft'fft fei fempre , ha il fuo principio , cominciando da C 
fegno del C fol fa ut , che dttermina la Cantilena nel Tuono piii baffo. Il D 1» 
determina un Tuono piu alto i Pf'_ ancora / ' E , e ftmilmente un femituano I* F» 
ed il Q un Tuono. Dw foli efempj colle Hote da noi ufate qui poBi , C»miQj> 
*i«»do dal C , e dal D facilmente patrmno rifchiarttr %uefig luep. 

http://__.li
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GE 

rh 
. t 

A . 

tu< 

pa / 
tris fempiternu*/ 

gjTu/ -
_ - -*___ (S«) 

l ' l l l _ l * < _ « — > 

— f e a - SZ__E?Z_::E?EWZ^H_EHZE.—-z—zr 
j g _, ,.___.._,. "_____. ___; W • _ " _ 

TuPatr is fempiternus es fi li us. 

M 

G G O 
F J- F 

i i * ' • • i * i ' i 
D D _) DD D D D DD 

C C C 
Ut queaat la xis Refo nare fi bris MI ra gef to rum FAmuIi lu crura 

a a - a 
G G G 

I F 

G G G 

£ 
D D D 

C 
Sol ve polu ti LA bii .-» turn Sane te Joannes (57). 

Ut 

(%6) Ex Enebiriade Oddonis Ab., _ v /.r^fir r.V__: V Anno 910. (Trithem. 
ie Seriptorib. Ecclef. n. 191.) come da un Ctdice nella Biblioteea Malateft* 
prefit de* P P. Minori Conventuali in Cefena . Quefto efempio i diverfo dal pre. 
eedtnte in due fole cefe . L* Right qui fono otto, e fono le lettere , o pii tofto 
le C.ifre non gid nelle right, ma tra gli fpazj delle medefime, e fra due pa. 
ralcllt , cbe a perpendicolo tagliano le righe. Quefte Cifre , ed il lots fignifitfi* 
te altrove piif opportunamente fi fpiegberd. 

(57) Dal Ctdice cit. al num. (a). 
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^^^fjjjj^j_jj^JS_^S!g_3 MM 
l/T queant la xis REfo na re fibris MI ra gef torum BAmuli tu oru _. 

p__ .̂*J_* __.«__H_.*i_lizf:^ 
MM Mi 

SOLvepolluti LAbii re a turn Sane te Jo aanes. 

P F 
E 

— D D-D 
C 

D.D D-
C 

EE 

G 

E E E 
D — D 

C 

G G 
F F-. 

— D -

VT queant la xis REfona re fibris MI ra gef torum FA muli tuonin. 

J-a—a——a-1-
__ __ 

SOL ve polluti LAbii re a turn Sancte Jo an nes (58). 

IM IJ 

_S*i 
UT queant Ia xis REfo na re fibris MI ra gef torum FAnroli tu o_u» 

iH5 i-_J:E-HJ_: 
SEWM, 

SOL ve pollu ti LA bi i re atum Sancte Jo an nes. 

Z Fran-

(5-) Nel Mehpet TraS. da Mufi, Theor. v Pratica lib. &. caf. 44, pag. tft. 
de D. Pedro Cerone. 
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Franchino Gaffurio muto le Lettere nelle Sillahe, come 
fiegue. 

UT 

mi 
—re—re re— RE—re re-

ut 

-fa-
fot 

MI mi mi 

ut 

fol fol"~ 

UT queant la xis RE fo nare. fibris MI ra gefto rum FAmuli tuorum 

_la~ 
SOL fol fol 

I'.LA la 1a-
fol fol 

mi mi 

fol 
—ta

ut 

SQL ve pollu t i L A b i l re a t u m Sane t e J o an nes C59) •• 

3L____-__E_E. _teT!_ri_L W 
1__ _*__H M__^___l__ft_ ________! 

UT queant laxis REfona re fibris MI ra gefto rum FAmu li tuorum 

_}£ 
—4 

acSt-bc 
"MMM^MZMZZZ^ 

_ _ _ * * 

-g — n 
5> M fl—~ 

SOL ve pollu ti LAbii re atum Sanfte Joannes 

_L 

¥:§L^^____t_E_S.5-_V_4. IE. 

$ T queant la xis REfo nare fibris MI ra gef to rum FAmuli tu orum 

D ___ —H-4 ; ; ESS :5 
SOL ve pollu ti LAW i re a turn Sane te Joannes C<5°_* 

Ven-
. . . • r • i i , • — 

(59) Ex- Franchin. Gaffur. Thsor. Mufi. lib. 5. cap. 6. Hujus quidem hymn. 
eon_ntum & modulationem, licet litteris primitus annotatum „ ipfis fillabis 
imprimamus hoc modo . 

(601 Guide Aretino nel Codice Mediceo - Laurenziano di Firenze collazicna-
Vo> eon altri due Codici della Biblioteea Ambrofiana dall' erudito Sig. Dott. Bal-
diaf^rrt Ohrocchi Prefetto della medefima , merce il favore di Sua Eccellenia 
jLsi* HLxnfig. Vitaliano Waftam** isfigne Promotore di quefta rata opera. 
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Vennero pofcia vicarj delle Lettere in campo i Punti, 

prima femplici, dopo talvolta caudati (61); e talvolta an
cora colle code, quando unite, quando fciolte , e quando 
tortuofe a forma di geroglifici {6i)*} ora fenza, or con 
una, o due, o tre righe (63), ora con tante righe , quanti 
erano i Punti, quando folo fu d' effe pofti, quando ancor 
negli fpazj tra le medefime 

1 • 

to 

• -

fe 

• 

to 

• 

to 

• • 

fe 
1 

to to 

# • • • • • • • . • • 

• • 

fe 
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to to 

• 

fe 

1 

to 

1 

to 

•• • • _ • • * • 

. 1 

1 
(*4) 

_ _ . • _ * 

". 

Cxi i 

(Si) P. Mabillon. loc. cit. Poftmodum invents funt notulac caudata., fed 
abfque lineolis. 

(62) Due antichi Codict MSS. del medefimo Trattato di Mufica trovanfi, 
uno in Lipfia nella Biblioteea Paulina ( Repofitor. Theolog. I. feries I I I . in fol. 
n. 10) , che nel Catalogo impreffa viene attribuito a Papa Giovanni *. J hannis 
Papas Mufica ad Fulgentium Anglorum Am\Rn%m , del quale tengo un' Efempla
re intero efattiftimo ; e I' altro in Anverfa netla celebre Cafa Profeffa della Com. 
fagnia di Gesa , che nell' Indice de' Manofcritti ivi efiftenti parimente flampato 
fi attribuifce , e forfe con pie ragione, a Giovanni Cottone : J >hanms Cottonis ad 
Fulgentium Epifc. Anglorum de Mufica; ed' avendomi il dottiftimo , e gentilifft. 
mo P. Giovanni Scotti Segretario Generate della lodata fempre venerabile Com-
pagnia favorito di far collazicnare col Codice d' Anverfa quello di Lipfia , bo 
rilevato, contener V uno, e I'altro V ifieffiffimo individuo Trattato, non di due 
diverfi Autori, ma di un folo, che Giovanni appellavafi, Or da cotefli Codici fi 
ricavano le feguenti forme de'varj accennati Punti. Tercius neumandi modus a 

) ) JC CtT . . _/ 
Guidone inventus. Hie fit per Virgas , Clines, Quilifmata , Punfla, Podatus, 
eeterafque hujufcemodi notulas fuo ordine difpofitas. 

(6}) P. Mabillon. loc. cit. Denique fasculo undecimo additis a Guidone 
Aretino lineolis inventi Rombi, quibus etiam nunc utimur. 

(64) Ex libro Ubaldi (Monaci Elnonenfis) peritiflimi Mufici. De Harmon. 
Inftitut. ( floruit ut apud Trithem. de Scriptoribus Ecclef. Anno Domini 
DCCCLXXX ) Da un Codice efiftente nell* Biblioteea Malatefia preffo i PP. 
Minori Conventuali in Cefena. 

I 

I 
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velic^lo^ iaudare denm (6-0 

_> li C^Lonif laudate deum 

1 

tr-T—r^^Kjfc __-_r p^ I J " " 
• fpe - f-cegref fJf meof tnie- m « t £ ta if 

i=£___^^^ ^ » _ ^ j - • ^ * — I 

i v * • 
meoj in ,/e mi tu tu. us 

, _ - -
• (67) 

fyi/oyultTat ufq_.t_tii.ut &c 

Po pu le me us.c/uidfe ci aut etyT 

f .- / "1 _.J- r^dn _ . ^.t- (68) 

JD _fi<_e_um _ „ . _ _ - e i u f t _ k . _ / _ __ & c 

Deji de ri um a mme-e ius tribuis ti e i OS 

.<.<) Da un Frammtnto preffo me efiftente d'un antico Brevtarto. 
ill) Da unacapia d'un Frammento d' antico Miff ale fcritto circa I Anno 
(66) Da una cop h . MJ Cattedrale di Modana, favantomt 

-Taut tarla nel fuo Micrologo came fegue. 
** ut * * Quafdam lineas fignamus varus colonbus 

Ut quo loco fit fonus mox difcernat oculuS 
Ordine tercix vocis fplendens crocus radiat 
Sexta ejus, fed afSnis flavo rubet minio. 

« . _ P_ un mio Frammento d' antico Miffale. 
68 Da un Frammento . antico Miffale ottenuto in fono dallo ftimaUffme 

PadTlci Ifolani ___> i*„ri.r. de'Molto __ . W . nell. Congregate dell 
Oratorio • 

i 

http://ufq_.t_tii.ut
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H 
A 
M 

n 
T «-

{69) _> — • — 
a--*— 

(70) 

7-h.r* 
^-_.JJ__»iB_g:-w-

jBg Jgg-f 

d 
c-
b 
a 
G 
F—._ 
E _ . _ - - • d 

, i ) _d£___^ 
•w 

Clan. 

(69) _,»_ Galilei Dial, della Mufi. Anti. , e Moder. pag. *6. Si fervirono 
i Mufici pratici, che furono poco avanti a' tempi di Guido Aretino, per figni
ficare le corde delle Cantilene loro degli ift.fii caratteri , che ufavano gia gli 
antichi Greci, e di quelli ancora de* Latini , fegnandoli fopra fette linee in 
quefta maniera; ad imitazione forfe delle fette corde dell* antica Citara. 

(70) 11 Cav. Ercole Bottrigari (Trimerone de Fondatn. Armon. Giom, 3. 
pag. n r . ) } di fentimento diverfo, e dice: che quefti Caratteri greci pofti ne* 
Capi di ciafcuna di effe linee abbiano da effer le fette loro vocali _ che fono A , 
E , H , I , 0 , T , J _ , e non le da lui fegnatevi lettere, cioe, I_ , $ , T , I I , 
M , A , H : contraflegnate alle fette prime dello Abcedario de' Latini, e noftro, 
parte minufcole a , b , c , d , per le Corde fuperiori, e di fuono acuto: parte 
majufcole E , F , G , per Ie inferiori, e di fuono mezzano pofte nell'altro Ca
po di ciafcuna di effe linee, cos^ comprendendo in fe come fi conofce per lo 
b , rotondo, i due Tetracordi congiunti infieme da Mufici greci anfchi nomi
nati Mefon , e Sinemmenon . Cib per altro non convitne con quanta abbiamo da 
gli ft effi Greci, i quali, come in appreffo fono per accennare , fi ftrvivano de' 
loro Caratteri non folo per efprimere la ferie delle Voci, e de' Suoni, ma in 
ciafeun loro particular Tuono • onde convien fupporre , che il dimoftrato efempio 
co' Caratteri greci, fia cofa particolare, e diverfa da cib, che era in ufo cornu. 
ne appreffo de' Greci . 

•W 
t 
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—«_ 
- • — • -

- _ — • -

Clanget hodi e vox noftra melodum fymphonia inftant 

-• •-
-•—•-

annua jam quia prxclara folemnia &c (71) 

i 
1 H| 

M H^^itzi^tot 

Clanget ho die vox noftra melodum fymphoni a inflant 

3jhtftfc |e-i_a_i_j^-w.-^:>nt-

annua jam quia praeclara folemni a» 

AI principio erano i P_»// quafi rotondij in progref-
fo fi nduffero a quadrati, d'ond* ebbero origine le noitre 

Note 

) 

( « ) Galilei nel luogo cit. pag. J 7 . Eccovi • efempio d' una C«*»J«wtW 
Ie altre, che mi fono capitate in mano, .la quale mi fu g,_ da Un Gent.luomo 
noftro Fiorentino donata , ritrovata da lu. in un' arttich.ffimo fuo bro, ed e 
delle piu intere, e meglio confervata d'altra che io abbia mai vedma . Quefta 
Cantilena, fecondo h fteffo Galilei p. 38. . del Tuono M.xol.dfo , .1 • J " ' ' * • * 
prendcrfi, come egli infegna pag. <)6. tra Alamire grave, e tra Alamire acuta, 
Iguendol' opinione coLune dVfuoi tempi, diverfa perl affatto o da que a d 
Tolomeo, che foil fette Tuoni ammife , o degh aim Greet ad effo anterior^ 
the ne tmmifere trtdici, e fino * q,uindici. 
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Hote eorrenti di Canto Fermo, e alcune anch' effe roton-
de , altre quadrate; altre a rombo; o a romboide,* unite 
alcune, alcune difgiunte j or aperte, ora chiufe • e la 
maggior parte variamente caudate , la varieta delle quali 
determinando nel Canto Figurato alle Voei la loro perma. 
nenza diverfa, cio£ il loro mufical Valore in un Tuono, 
venne a ftabilire le differenti Figure Armoniche, fenza cui 
lion pu6 averfi Contra^unto compiuto. 

J*. 
__T 

p-f-t — . . . . " - - . I — - t a i ^ j — 

l^lzzM^fSKB 
» • •••• ' ——'!"-• ***m< " ••» • — 

$t.Ec 

CANTO FERMO. __• 

_ _ _ _ _ _ 

ce appare 

_w 
bit Domi nus (72) 

CAM. 

(ft) Eftratto da uno de' Codici di petgamena in quefto noftro Coro efiflenti 
fegnato A. pag. 57. probabilmente fcritto ft* '1 fine del fecolo Xlll. Delle accen
nate Hote di Canto Fermo cosi parla Franch. Gaffur. Mufic. Action, lib. 1. cap. 
a. Fit igittir notularum triplex defcriptio SIMPLEX, COMPGSITA , & ME-
DIOCRlS . SIMPLEX notula eft quae alte-ri notulae non conjungitur, _ 

quadrat© coipore figura tur hoe modo M quandoque item cum virgula in 

latere ejus dextro defcendente deferibitur in modum longas menfurabilis v 

ut hie E™_ COMPOSITA notula eft qux alteri notulae confuitur, qua tunc 

diyerfin. confequitur defcriptionem . MEDIOCR1S no-

tula eft, qU£ n e c SIMPLIC'UM , nee COMfOSl IARJM figurarum formam 
% , ln fui &«_>*_»__! obliquo cor pun eerra fimilitudine comparatur r 

neq,ue fola deferibitur: fed duae faltem aut plures in forn. mrnfurabilis femi-

hreyis defceadentes pleruroque pernotantur hoc modo . ^ • ^ . A 
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CANTO FIGURATO; 

!_ 

g_i_i 
Kyri e le y fon 

:_£__ 
i |g;_^_j;_^:|gl{l_^5|^ 

Ky ii e — — le yfon (73), 

leiion Kyriee 
ti 

ieifon. 

Ky ri e e lei fon Kyrie e le yfon. 

Ap-
(73) Ricavato da un Codic* Ferrarefe in pergamtna del 1 4 7 3 , e compofto 

dal Maeftro di Francbino Gaffurio P. Gioanni Bonadies , t per mezzo del P. Fer-
dinando Salvi favoritomi dal P.M. Gio: Batifta Archetti , Religiofi tutti Car me. 
litani . A plena intelligenza di quello K y r i e , farebbe d'uopo efporre la dottrina 
di Francone di Parigi , Marchetto di Padova , Gioanni Murii di Parigi , Gio. 
anni Veruli d'Anagni, P. Gioanni Hothohi Carmelitano , Profdacimo de Belde-
mandit di Padova, e di tanti altri antichi , che fcriffera ne' fecoli Xlll. XIV. XV., 
tna la brevitd _ ' una femplice Annotaz, non lo permettendo, baft tra a mio ere-
dere I' efempio an neffo 

S.S. B.B. S .S . L.L. B.L.S .S .B.B. B. B.M.B.L. L.B.L.B.B.B.L.S.S.B.s . l Hs. i f5 | 

tratto da Nicola yVollicia , Giovan Maria Lanfranco , Ottamaro Lufcinio , Luca 
Lcftio , Vincenzo Lufitano , Ermano Fineck , Federico Beurufio , Nicolb Liflenio , 
Enrico Fabro, ed altri , con quefta fola avvertenza , cbe la lettera M fignific* 
la Majfima, L la Long a, B /.. Breve, S la Semibreve. 
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Appreffo gli Antichi , qualch* arte d' alcun Contrap. 

junto doveva pur eflervi, che fenza fallo anch' effi dove-
vano , fuori dell' Uniffono, alcuna cofa Cantare in mol t i 
(74), come afcoltiarno da tanti e tanti pure tra noi , fenz* 
Ar te , portati dalla Natura ad un Canto concorde, feguen. 
do certe leggi, da effa con ignoto iftinto a noi prefcritte; 
e poich£ . 'Arte non altro fa, che perfezionar la Natura 
immitandola, convien perci6 d i r e , che anche in quefto 
Canto compofto, gli Antichi s' adopraffero a regolare fu le 
pratiche offervazioni i Precetti d' alcun Contrappunto. 

Ma quefto artificial Contrappunto, di Semplice, che 
nacque, nel perfezionarfi , come accade ad ogni Arte e 
Scienza % divenendo a poco a poco Compofio, apri un vaflo 

cam-

lie,) La ferie dei Regiflri,. cbe conflituifcono gli Organi de' noftri tempi, 
fembra propiamente fatta ad illuftrar queft'Articolo . Dal Regiftro principal* _ 
paffa ad uno in Ottava ; quindi ad un altro in Decimaquinta cot primo j pofcia 
al quarto in Quinta col terzo ; indi al Quinto in Quarta con quefto quarto t 

ed in Ottava . . terzo, e cos) in apprefio , come nella Figura qu) pofta.. 

URegiftro \ 1. Regiftro \ *>.'Kegiftro\$,Regifiro\ %. Regiftro [6.Regiftro \ 7 . Regiftrm 

_ - _ $ - , 

.-_»._-_. 

4- :H_EE$EE:fc_f:=.n:E:: 

Principal* VIII . 
i 

I X V . X I X . I X X I I . 1 X X V I . I X X I X . 
[0 i.Ottava] oQvinta \ 0 i»Ottava^o i.Qninta\o ^.Ottava 

1, Quarta x. Quarta 

in cui ogni Regiftro, eeeettuati i tre primi, ftS coi rimanenti in Quinta, 0 in 
Quarta . (Vedi VArte Organica di Coftanzo Antegnatt / . Talche ogni Tafto di 
Ripieno toceato che fia (fecondo il numero dei Regiflri ) , fteglia ad un tempt 
gli accofdi del prefuppo/lo> Contrappunto Greco , eon/iflente in Quarta, Quinta , 
ed Ottava unicbe loro Confonanze, povere ,. i vero, ma non prtve affatto dl una 
fnfficiente varietal, in quHla Contrapofizwne mul ffferta dai noftri Campafite-
et, per I' incontro delle Ottave,, e delle Quinte di feguito , che effi non poteam 
fcanfare , e che quefti odiana all' eflremo , figurando come nota Monf. Jean foa-
cbrm Quantz Mufi. de la Chambre de Sa Majelli le Roi- de truffe ( Iftai d' un* 
Method, pour apprender * fover de la Flute Traverfi. (frc. Introduct. pig. . 3. ) 
nulla p,k effere all'Arte necefitrio, fe non fapcre evirare le Quinte c le Otfflve 
P'oibit . „ com* print tt ale y e quafi uruca ___./# direttrice dtl Contrappunto-
tftedcrno. 

t 
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campo a differenti fpezie di Contrappunto, le quali nulla 
qui tutte giova fchierare, meno appartenenti al noftro in. 
tento, cui la notizia di poche fole fa duopo, le quali in-
dicheremo, pofciach& avremo abbaftanza dichiarato, che 
fieno, e come fi diftinguano le Figure, e gli Inter-valli, 
fenza la quale dichiarazione mancherebbe al luogo prefen. 
te il lume piu neceffario. I 

Siccome due fono i ftati dei corpi, ciofc ii moto, e 
la quiete, cosi la Voce, ed il Suono enti corporei, anch'effi 
avranno quefti due ftati. II moto li fa paflare da un Tuono 
all'altro per quelli Intervalli, che fono fra effi Tuoni de-
terminatamente frappofti; ma quefto paffaggio ai medefimi 
non £ fempre neceffario* talchfc a noftro arbitrio pu6 la 
Voce, ed il Suono pid o meno fermarfi in un Tuono. 

I Compofitori di Mufica nei loro Contponitnenti non al
tro fanno, che efprimere con metodo armonico quefti mo
vimenti, e quefte fermate, ad avvifare le quali dicemmo, 
volervi fegni noti ai Cantori e Suonatori, per mezzo de* 
quali lor vengono comunicate le intenzioni del Compo. 
fitore . 

Ai noftri giorni le volgari Note muficali colla varia 
lor forma, e col fito vario foddisfano ad amendue quefti 
fini. La Forma e quella, che dai Pratici fi chiama Figura, 
ed altro non £ fe non un fegno, con cui fi efprime la 
durata d'un Tuono, o fia il Tempo, in cui il Cantante, ed 
il Suonatore fermar fi debba in una Voce, ovvero in un 
Suono, la qual durata fuole ancor dirfi il valor a" una N«' 
Pa (75). 

A fignificare il Tuono, o il Suono individuate , che 
vuolfi determinatamente efpreffo, ferve il fito, o fia la po. 

fitura 

____»_- __•-«-.srts£____*_£*??& 

j_________r_-wss___rs___i . .*__• 
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fitura di quefte Figure, piu tofto in una Riga, che in un' 
altra, o piu tofto in uno , che in altro fpazio tra Je Righe 
comprefo, (76) la qual pofitura riferita alia ftabile fitua-
zione della Chia-ve, riduce la Figura ad indicare anche il 
Tuono medefimo. 

II fito dunque ftabilifce, come e chiaro , i termini del 
movimento, che fanno nella Mufica le Voci, ed i Suoni, 
non meno che la Figura le diverfe loro pofature o fermate 
in un fito; e poiche quefte Figure non altro fono, che le 
Note correnti, quefte a nulla piii valere dovranno, fe non 
fe a fignificare la durazione d 'un Tuono indicato dal fito. 

Nello ftabilirfi dal fito i Tumi, e quindi i termini all* 
accennato movimento muficale, fi viene neceffariamente a 
ftabilire la precifa diftanza, che paffa fra un Tuono, e i 'al
tro (77), la quale diftanza ella e cid, che chiamafi Inter, 
•vallo. Quando i Tuoni afcendono, o difcendono difpofti 
nella loro ferie ordinaria, che dicefi la Scala Armonica, 
gl' Inter-valli fi chiamano Gradi, confiftenti ognuno in un 
numero di particelle, componenti la mentovata diftanza, 
che Comme furono chiamate, fecondo diverfi Autori diverfe 
di numero (78 ) , ma pero tutte fenfibili, nulla fervendo, 
ficcome all' Udito , cosi alia Mufica le infenfibili. Che fe di. 
fcendano i Tuoni, o afcendano per Salti di piii Gradi, qua
lunque diftanza fra quefti Tuoni, che fono i termini d 'un 
particolare mufical mo-vimento , ritiene il femplice nome 
d'Inter<valio mifurato dal numero dei Gradi interpofti. 

La contrapofizione adunque delle Voci, e dei Suoni 
contemporaneamente moffi o fermati, efpreffa dal fito, e 

A a dal-

(76) Profdocimus de Beldemandis Trad. Plans. Mufi. Cod. MS. 1411. Fi
gure, fiue note muficales, funt figna in libris reperta, per que debitam elleva-
tion.m, uel depofitionem uocum aprehendimus.. . • Ordinauerunt antiqui noftri 
predecelTores quafdam lineas, per quas, & earum fpatia note collocarentur. 

(77) Gaudent. Harmon. Introducl. ex Verf. Meibom. pag. 4. Intervallum eft, 
quod a duobus fonis continetur. Bacchius Senior. IntroduB. Art. Mufi. ex Verf. 
Meibom. pag. 1. Qyid eft intervallum ? Differentia duorum Sonorum , acumine 
ac gravitate inaequalium. Ariftid. Quintil. de Mufi. lib. 1. pag. I J . Interval
lum bifariam dicitur; communiter, & proprie. Et quidem comrouniter, omnis 
rnagnitudo, qua. a terminis quibufdam finitur: Proprie vero in Mufica dicitur 
intervallum, rnagnitudo a duobus fonis circumfcripta . 

(78) Vedi la Differtaz. I. pag. 91. 
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dalla Figura delle Note, ella fola pub effere, che con fti. 
tuifca il mufical Contrappunto (79) formato da piu claffi, o 
Farti di Cantanti, e Suonatori ad un tempo, ma in modo 
diffErente armonicamente operand. 

Se nelle Farti d' un Contrappunto il fito folo, cioe il 
Tuono folo, e non la Figura, o il Valore del Tuono fi va-
ij , nafce un Contrappunto, tanto Semplice fempliciffimo, che 
appena fa alquanto di dilettevole (80). 

Ond' or che ne fon fuo - ri &c. 

-!rf_i_f_pp*__: 
—H_E~EI_ni-E__EE ZZ IZIIEEZEI 

Ond' or che ne fon f u o . r i & c . 
* -^ 4 - I — i 

Ond' or che ne fon fuo - ri &c. 

lilliilliill 
Ond' or che ne fon fuo . r i&c . (81) 

Deh 
(70I Trofd. de BeldemandJeContrap.Cod.MS.ii,i%. Contr.ipunt.us uero proprie 

Cue ftrifle fumptus, eft unius folius note contra aliquam aliam unicam folam no-
tam in aliquo cantu politic*, cum hicuerecontrapunclus nominari habeat ... que 

con trapofitio uere eft interpretatio iftius termini contrapunclus. Zarl.lnft. P.3. cap. 
s . E perch, li Mufici gi_ (come vogliono alcuni) componevano i lor Contrappunti 
folamente con alcuni Punti: perd lo chiamarono Contrappunto s perche li pone-
vano V uno contro I ' a l t ro : Come facciamo al prefente, che poniamo una Nota 
contra 1'altta. Jot TinSor.de Arte Contrap. lib. x. cap. 19. Franchin. Gaffuriut 
PraS. Mufi. lib, 3. cap. to. Weal. ~*tyollicius Enchirid. Mufi. lib. 6, cap. c. 

.8 . Zarl.lte.cit. Il femplice e quello_che ha le Modulazioni compofte folamente 
di Confonanze , & de Figure eguali , fiano quali fi voglino , 1* una contra 1' altra. 

(81) Kel terzo Madrigale del lib. 1. di Glean Pierluigi da Paltftina. 

n E 
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IP3 

-.. 

Deh non mo - rir deh non mo . rir ancora &c. 

B-aElE _.!#__I__I___L : _—_^ 

Deh non mo - rir deh non mo - rir ancora &c. 

_j4-|XlU-___ -V 

Deh non mo . rir deh non mo . rir ancora &c. 

r . I T__~T. I l l 
Deh non mo - rir deh non mo . rir ancora &c. 

(82) 

t^fiplim 
Deh non mo - rir ancora &c. 

Che fe nelle mentovate Farti, oltre al fito, abbiano 
alcuna varieta le Figure, da quefta fortir poffono due fpe
zie di Contrappunto lempre Figurato, ma piu, o meno ar-
tifiziofo, e perfetto. 

A a _ Pof-

(8i) N./ duodecimo Madrigale del lib. 1. del Prencipe di Venofa D. Carlo 
Gefualdt. 
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Poffono quefte Figure variar fito, e Valore in ogni 

Tarte, o con quefta reitrizione, che le contrappofte, ri-
tengano fempre lo fteffo Valore, o con tal l iberta, che le 
medefime tra loro lo cangino. 

Nel primo cafo , fi rende il Contrappunto femplicemente 
Figurato ( 8 3 ) , come £ ii notiffimo rigorofo Falfo-bordo. 
ne (84) . 

ill ESEM. 

(83) Andr. Ornitoparchus de Arte cantandi Microlog. lib. 4. de Contrap. 
divif. Simplex eft piurium cantilena partium per Notas fpeciei fibi fimiles 
concors ordmatio. Ut quum choralis contra choralem , brevis contra brevem, 
fimpliciter ordinatur. Jo: Jof. Fux Grad. ad Parnaf. Exerc. 1. leS. t. pag. 45. 
Eil duirun , vel piurium vocum , Notarumque valore aequalium fimpliciflima 
Compo(ifio , m.ris Confonantiis conftans. Nee intereft, cujus qualitatis. 

(84) Qtt fta formola derivata dal Francefe Faux - bourdon viene fpiegata da 
Monf. ifie, re Richelet ( Diclion. de la Langue Franc. Ancien. & Moder. T. 1. 
pag. _7_»j Rudior harmonia. Sorte de Chant irre'gulier. Chant qui n'eft pas 
regie. £ pit diftintamente dal P. Gio: Batista Rofji ( Organo de' Cantori pag. 79.) 
e da Monf. Sebaft. Broffard (DiSian. de Mufiq.) Mufique fimple de Note contre 
Note fur la quelle on chante fouvent les Pfaumes & les Cantiques de 1' Office 
Divin. Diverfamente perb fpiega Franchin. Gaffurio (Prat. Mufi, lib. j . cap.*].) 
Quum tenor & cantus procedunt per unam , aut plures fextas : tunc vox me-
dia , fcilicet contra tenor quartam femper fub cantu tenebit : tertiam femper 
ad tenorem obfervans in acutum: Hujufmodi autem contrapunclum cantores ad 
Faux-bourdon appellant: in quo quidem medius ipfe contratenor fa.pius notu-
las cantus fubfequitur: Diateflaronica fub ipfis depreflione procedens : quod in 
pfalmodiarum modulationibus a muficis frequentius obfervatur ; nel qual fenti. 
mento convengono Ottomaro Lufcinio ( Mufurg. pag. gt.) Giovan - mana Lan-
franco ( Scintil. di Mufi. P. 4. pag. 117.) Giof. Zarlino (lnftit. P. 3. cap. 6t.) 
aggiungendo quefti... ancorache tal maniera fia molto in ufo , e che con diffi-
culta grande fi potefle levare; dico , che non e lodevole. Confiderati, e ben 
ponderati i Falfi bordoni di Jachet, Vincenzo Ruffo , P. D. Gio: Matteo Afula , 
Tom, Lodov. de Vittoria, Paolo lfnardi, Gio: Guidetti , Vittoria Or fino , P. D. 
Maura Panormitano, Paolo Macri, P. D. Teodoro Clinger 0 Clinio , D. Gio: 
Bacilieri , P. Girolamo Barteo, P.Giulio Belli, Antonio Spalenza , P . Sebaftiano 
Saris , Michel Comis , Gio: Bat ilia Giudici, P. Lodov. Viadana, Franc. Severi , 
D. Bonifa. Graziani, D. Marzio Erculeo , e di tanti altri, non vi fi rifcontra 
ve/ligio alcuno degli accompagnamenti accennati dal Gaffurio , Lufcinio , Lan. 
franco, e Zarlino • talchi giova conchiuder, dovere interpretarfi la loro dottrina 
effere coilume praticato in que' tempi fimile in qualche modo al Contrappunto 
fatto fopra del Canto Fermo all' improvvifo, cbe chiamano anche , aila mente , 
ad vicjendum. Kicol. Burtiut Mufic. opufc. traS. z. cap. 6, Vine. Lufitano In. 
troduz. di Canto pag. mihi 15. terg. Oratio Tigrini Compend. della Mufica lib. 
4. tap. 11. p. Lodov. Zaccani Prat, di Mufi. p. i, lib. _• cap. 6. 
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ES EMTIO. 

. 

te*= 
- t e - » — 

_EJ=_if 
o pur gio - if - ca Fai ch'amando Fai ch'amando ec 

f-if? MA_:_::x::~i_:*:-::p^::rEtz_.E: 
XZ~T 

o pur gio . if. ca Fai ch'amando Fai ch'amando ec. 

-U 

_g__B_jWip_ii 
o pur gio - if • ca Fai ch'amando Fai ch'amando ec. 

—A--4 
_?4~f iptlfp 

opur gio . if - ca Fai ch'amando Fai ch'amando ec. 

liilijE^Hpiijip 
(85) 

opur gio-if-ca Fai ch'amando Fai ch'amando ec. 

Chiu-

(85) Hell'ottavo Madrig. del lib. 4. del Prencipe di Venofa D. Carlo Ge-
fualdo. 

I I 

_ 
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ESEMFIO. 

;G: ttmmtt -.. :_EEE zf±. 

Chiudefti i lumiArmida Apri mi. fera gli occhi ec. 

& 

:_!":—^r_2Trtsyi'̂ "rl^"^fl"t _-t_a_t-jzi--te: ::'c •tt'Ot 1 fffj^Wp^F 
Chiudefti i lumi Armida Apri mi. fe ra gli occhi ec. 

< -€-*. 
E$ESE$:E:#: 

___L__L >_J:$:j:::$:| E|E|:|E=S=:^_E;Z 

Chiudefti i lumiArmida Apri mi-fe ra gli occhi ec, 

E;G:*:*:*:#Eq 
..—. 

;|±|:|i:|_|^4;___|;i5 
Chiudefti i lumi Armida Apri mi. fe ra gli occhi ec. 

EIEE 

_UI4U Ul J ' 11 I . i p 
(8*) 

Chiudefti i lumiArmida Apri mi. fera gli occhi ec, 

1 L'al. 

(86) Nel vigefimo de' Madrig. a 5. Voci , ed altri varj Concerti di Dm'* 
niio Mazzoccbi. 
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V altro cafo lo rende interamente Figurato, qual' £ 
preffo di noi 1' odierno corrente Contrappunto ( 8 7 ) , in 
cui per efempio quattro Semiminime , o due Minims fi 
pongono contro una Semihre-ve ; due Crome, ed una Se. 
miminima contro una Minima, e cosi difcorrendo dell'al
tre Note e Figure, le quali unitamente alia fobria varieta 
delle Diffonanze, efelufe da ogn' altra forta di Contrap
punto , danno a queft' ultimo ogni piu gradevole perfe
zione . 

ESEM. 

.87) Quefta forta di Contrappunto, fecondo i varj di lui riguardi, ba for. 
tito dagli Autori diverfi nomi. D I M I N U i T O : quoniam in eo notarum inte-
grarum qaxdarn fit in diverfas minutas partes divifio . Jo: TinSor de Contrap. 
cap. 19. Zarlino Inft. Harmon. P. 3. cap, 1. P. Lodov, Zacconi Prat, di Mufi. 
P. x. lib. 1. cap. n . pag. 72. Andr. Lorente El Porque de la Mufi. lib, 3 . cap. 
$1 . pag. 298. D. Pedro Cerone Melap. lib. 9. cap. 17. pag. 574. F R A T T O : 
Quandoqcie etiam organizantes ipfi Semibreves ac M.inimas , atque reliquas d i -
mmutiores figuras notulis cantus plani commenfurant. Franchin.Gaffurius Prat~ir 

utnufq. cant. lib. 3. cap. 10. COMPOSTO di Figure diverfe, contrapoftc in 
diverfi modi , e che ammette , non folo le Confonanze, ma accidentalmente 1c 
Diffonanze. P. Domtnico Scorpioni Rifleff. Armon. lib. t. pag. t-6. P. D. Gio: 
Maria Artufi Arte del Contrap. pag. ix . Gio: Maria Bononcini Mufica Prat. P. 1. 
cap. 8. pag. •)•). COLOR AT O : eft piurium cantilena: partium difcretis con-
cordanriis , ac diverfis figuris conftitutio. Andr. Ornitoparchus de art. can-
tandi Microlog. lib. 4. cap. 1. F L O R I D O ; fie diclum , quia omnis generis or-
natu , canendi gratia flexibili motuum facilitate , concinna figurarum varietate , 
ut hortus flofculis florere debet . Jo: J<f. Fux Grad. ad Parnaf. pag, 76. Gio: 
And. At-gelmi Bontempi Hiftor. Mufi. P. i . Prat. Moder. Corel, 17. pag, _ jo . 
P . Stepban. Vanncus Recanet. de Mufi. lib. 3. cap. 1. P. At ban, Kircheruj Mu-
furg. lib. 5. T. 1. pag. 141. Can. D. Ang. Berardi Mifcel. Mufi. P. 1. cap. 31. 
-_"• '43« F ' G U R A T O : conciofliache li Mufici ufino defcrivere , ovvero figu-
rare variamente li concordanti Suoni del Contrappunto. P. Angelo da Piciton* 
Fior. Angel. Uh. _.. cap. *6. cosi detto dalla diverfita delle figure cantabili . 
Vine. Galilei Dial, della Mufi. Ant. e Moder. pag. 78. MENSURABlLE: Igitur 
Con .up„n„u m motus eft qui dam vocum figuris, quas appellamus nous , varia-
tarum per notarum ipfarum quanti tatem, per confonantias, per intervalla cele-
ria _ t a r d a , qui propr ia , & convenienti appellatione menfurabihs cantus a 
nobis dici tur . tet-us Aaron de inftitut. Harmon, interpr. Jo; Ant. Flaminit 
Jib. 1, cap. 1, cap. J J , 

i 
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ESEMF 10t 
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-A—t _ _ _ _ _ 

Deh perdona al bel vol to 

:__p:_: m _ - . . -
$ _ _ _ _ 

Deh perdona al bel vol - to 
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Deh perdona al bel vol to Deh perdona al bel vol -

:: _-_ •, 1—$ - *rhr—•—HT—4s i+T-~ _.*_ 

EEEEi: 

Deh perdona al bel volto al bel vol - to 

_MM • • • .< ! 

s_h - - * - _ . - _ 
— « J 

_±E3_ 

(88) 
Deh per dona al bel vol to 

e fazia 

(88) D* Giovanni Pier-Luigi da Paleftrina detto anche Gianetto da Pale/f'. 
na, came dal lib. 1. intitolato; Li Atnorofi Ardori di diverfi tccell. Mufici a j , 
taccolti da Cefare €erradi. 
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fflllSiig 
e fatia in me crudel il tuo furo _ 
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e fatia in me crudel il tuo furo . re 
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e fatia in me crudel il tuo furo 

• 
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tuo furore Che fe fia di queil'alma di que ._ l_a il nodo 
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E^gzEp 
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ESEMFIO. 

+:+$:? :E± -E-i .4--
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Parto o non parto Par to o non par to 

_ _ _ _ _ _ _ _ ! 

Parto o non par . to Parto o non par - to 
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•t— ta 

Ahi 
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Ahi Ahi 
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Eg 

Ahi come re fto Ahi 

come 

<-<>> Nel decimottavo Madrig. del lib. 9. di Luca Marenzio . 
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_̂_i 

. 

Parto o non par to 

Eg; 
Ahi come re fto &c. 

__f:|4 _gg_p 
Ahi come ref - to &c. 

ifiipig 
Parto o non par - to Ahi come re fto &c. 

PgE[-__i_EpE^Epj|;|[_pp — > -

Ahi come re fto 

^-u__ r t-iS|_iE'E|EEiiiE_iE 
ccme ref to Ahi come ref - to &c. 

Quefta non folo dalla moltiplicita delle Tarti in tale 
artifiziolo modo fra fe varie, acquiit6 il maggior pregio, 
ma da quefto principalmente, che ogni Parte da fe fa. 
cendo una piacevole Melodia > s' unifca coli' altre, tai. 

men-

I 
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mentecchfc tutte formino una ccntemporanea foave Armo. 
nia (90) . 

Qual merito abbiano dunque nel Contrappunto le Figu. 
re, dal fin qui detto apertamente fi fcorge, fenza le quali 
nen pL6 quefto vartare alcuna grazia e perfezione, ma 
al piu avra qualche merito d'una lodevole femplicita , che 
non gli togliera una certa languidezza , onde in fine di-
venga nojofo; cioe tale, quale fopra 1' Undecimo fecolo 
poteva effere in ufo , quando fi vogliono ritrovati i primi 
Caratteri efpnffivi delle Figure. E che altro Contrappunto 
potea allora formarfi da que' Maeftri della noftr 'Arte, fe 
non il femplice fempliciffimo? Almeno non fi fa, come altro 
ne abbano potuto efprimere coi foli Punti atti a fignifi. 
care, non gia la durata dei Tuoni, ma la fola loro va-
riazione, e quindi la mera mutazione degl' Inter-valli 

Ci6 , che dei Punti ufati pr'ma dell' svvifato Secolo 
atbiamo poc'anzi d t t t o , tutto .flatro cor.vit ne alle Let
tere dell'Alfabeto adeperate prt{?o gli Anriihi, e nomi-
naramente preflo ai Greci; le quali, fe oltre al dichiarare 
le pure Note , aveflero devuro indicar alcun diverfo -valore 
delle medefime, cio. alcuna muficale Figura, facea mellie-

ri . 

(90. Quum harmoniaim modulations gtr.us diverfas in fe habear five 
ideas , five cantionum texturas , quod quidem rtcfntioribus contrapunflum li-
buit appellare, quafi -concordem concentum extremorum fonorum rrutuo fibi in
vicem refpondentium contrapofiiis notulis ante probatum , atque hinc ex'ftat 
melodia, quae ex vocibus conftat, & intervallis, ob id &c. Joan. Paduaniur 
Veron. Inflit. ad diverf. ex plur. Voc. hctrmon. cantil. (frc. cap. t. pag. 4. Fran, 
ebin. Gaffurius Angel, ac divin. Op. Mufi. traS. 4. cap. 1. Hicol. Burt. Mufic. 
Opufc. trucl. 1. Proem. 

(91) Quanto abbiam detto dei Punti, e delle l e t te re Greche, e Latine , 
altrettanto pvftiam dire dei Numeri , che Roberto Fluid ( de Hat. Jim. trail. 1. 
P. t. lib. f. cap. 3. 6. 7. 8. J , il P. Merfenno ( Harmonic, lib 7 . Prop. 18. pag. 
147. ) , /'/ P. Kircher ( Mufurg. lib. 8. Tom. 1. ) , il Bontempi (Nova 4. Vocib. 
compon. Method. ) , il P. Gafpara Scotti ( Organ. Mathem. lih. 9. Mufi. T. 1. ) , 
0 qualunque altro fiafi, dall' Aritmetica trafportarono alia Mufira, come nuovi 
ftgni delle F ' gu i e . Meritano pero tutta la lode Monf. Sauveur ( Syjl. Gener. del 
lnterv. &c. Hfto. de I* Acad. Roy. de Scienc. An. 1701. pag. 1 9 7 . ) , e Monf. 
Rouffeau ( Dfier. fur la Mufiq. Moder. ) - quefti , perche ai Numeri aggiunfe con 
ogni avvedutezza gli epportuni f.gni in luogo delle Figure, e qwgli , percbi 
eon minor numero di Cifre giudiziofamente fuppl) non folo alle F igu re , ma an
cora a qualunque altro neceffario fegno • 
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ri ch'effe Lettere parimenti foffero cogli opportuni \di-
ftintivi contraffegnate ( 9 z ) . E pure nei loro Monumenti 
a noi pervenuti, niun tal fegno fin' ad ora incontram. 

' l Monumenti di tal fatta confiftono parte in quelli , 
che contengono la ferie de'Suoni, e delle Voci elemental! 
proprie di qualunque greco Tuono o Modo, e parte in 
quelli, che portano poche reliquie di qualche greca Com-
l/izione muficale. Gli uni , e gli altri erano efpreffi in 
due righe, la prima fuperiore facta pe'1 Canto, e la fe. 
conda inferiore pe ' l Suono {9i), nelle quali a qualunque 
determinata Voce, o determinato Suono, in ciafcun Modo, 
o Tuono era per indice affegnata una Lettera determinata, 
or' intera, or tronca , or varia, quando in pofitura} e 
quando in Cifra (.94). 

AB 

<9x) Veteres porro utebantur nominibus ad "otatjonem oclodecim illorum 

fonorum , i quali nomi * " ^ ^ ^ * ^ & & & S * .^Muficarum 
r i s , qua: Nora. Mufic* vocabantur. De qu'•»» ™ a . fingulo3 

itaque notaium expofit.o fiebat in no » t l o n e
f
 , o n o r " ' mt & 0 0 t a r e fonum. 

fcnbere non effet opus; & una nota cognofcere quis po, ^ 
Quoniam vero foni diverfa l g « Q ^ •« « " J „, & d i v c r . 
r e n t , hinc non una nota in fingulis fonis, lea a , v . " " . r , n . T n n o J •_<&_. 
fam ipfius tenfionem fig nificarent.. In unoquoque enim Modo aut Tono, d-tte 
rentes tenfione omnes omn.no foni Sunt. Gaudent. Harmon. IntroduS. ex Verf 
Meibom. pag. to. xu Boetius Mufi. lib. 4. cap. 3. 

(oi) Arift-des Quintil. de Mufi. lib. t. pag.xf. ex _ * r / . * « * ' « . P«"0 
duplex nobis literarum fae.. eft expofit.o , utac infra f r tW a . r

nTrionbir_uU 
mil.tudine, fuo. riorum confe cutionem con.pic.a_us, atque u " ^ ' ° r l b " £» 
dem cola, quique i» ___tici. funt, mefauhcos aut nudos pulfu., fuperonbus 
vero ipfa cantiea notemus. Meibom. _o»_ in hunc loc. pag. _4<. H , >°cus JJ 
bet iniignem doorman, de Antiquarum notarum ufu : item c u ' f ^ " V _ o n 
ribus fiat adfumpur : ubi infer.ores not* ufurprntur . Quae omnia haflenus not. 
tantum obfeunffima fuTe fummis viris , fed ferme deplorata . 

.94) G.scis enim liter., in quaml.bet partem imm.nut.s, nunc « u m T n 
- i * , tota h„c t_taru_ defcriptio conftimta eft. Bo.-*, of- « ' . Duo «" run 
attingam vulgo non facie obvia , neque cogmta & J * ^ £ . " " ^ f ™ . 
Muficarum apud Graeco^ valde ingentem fuiff. nu<..-rurn1 , CLm p 
rentur ipfis Uteris modo redis , modo - ^ ^ / f f i ; , ^ ^ 
muitfariam locatis, & coap.atis . A»g* m u ii'ec'l4t *"»eT * 
Differt. 24. X. a. f<_. 49. 5-» 
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. ( 9 . ) 

Non fono a dir vero a noi giunti Monumenti, falvo 
che in ordine al Canto, ma fe vale il confenfo dell 'Auto, 
r i ta , che in quefto affare puo unicamente valere , anche 
le Compofizioni, o Cantilene in due righe venivano efpref-
fe, che diftinguevano colla fuperiore ia parte del Cantan-
te, la quale a noi refta, e coll' inferiore 1'altra del Suo. 
natore, di cui manchiamo. E' per6 quivi coftantemente 
notabile, che in ogni Modo, o Tuono diverfo ad efprimere 
1' ifteffa Voce, o Suono vi ftava la fteffa ftefliffima lettera, 
cogli fteffi fteffiflimi motivati fuoi diftintivi. A rifcontrare 
un tal fatto, pafliamo agli efempj. 

Serie elementare delle Voci, e de' Suoni nel Modo Lidio. 

14 

*I 

r 

rr ^V (9*) 
Tetr. Synenisnon 

P P C P M I © r u Z E u _*• x M' I ' 
t. F C O fi . . V N Z t _ j Z t j A T . 

i_E_!8:—^^i^ s > - _ 
Tetr. Hypat. Tetr. Mefon 

W _ J V-s --» 

-§*•-
~p£ 

-_ 

_•_ . DitLeui. Tetr. Hyperbol. 
****- , J C. _J 

Can. 

(95. Pythagorx literarum omnium expofitiones in xv. mod i s , fecundum 
Iria genera. Qyot enim figuris fingulac litera. notentur, hinc eft perfpicuum. 
Ariflid. Quintil. lot. tit. pag. 18. 

(96) Alypius Introduce. Mufic. ex verf. Meibom. pag. t . Lydii Modi fupe« 
.ores notae funt didtionis; inferiores, percuffionis. Boetius loc cit, Erunt igt« 
tur priores, ac fuperiores tlotulx diftiouis, ideft verborum ; fe cunda_ vero atque 
inferiores, percuffionis. 

u 
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Cantilena nel Modo L'tdio. 

Note del MS. della Bibl. Reg. 
Note de 'MSS. d' Oxford> 

e di Firenze. 
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M 

_. Mol-pes "d'_ mes Ka - t a r khou. 

Cc 3. Au. 
(97) P_r _/_r_- i/' Vincenzo Galilei comparve in luce colle flampe di Firenze 

la prima volta nel 1581 quefta Cantilena greca unita a due altre parimenti 
grecbe , trovate nella Librarla del Cardinale S. Angiolo ( Dialogo della Mufi. 
Ant. e Moder. pag. 9 6 . 9 7 . ) , alcuni Verfi della quale furono nel 1584 riflampa-
ti da Francefco Patricio ( Poetica Dec. Iftor. lib. 6. pag. 2 8 6 ) , come pure nel 
_6oz ne furono illuftrati i tre primi verfi dal Cav. Ercale Bottrigari colle naflre 
Note correnti ( Melone Difcar. Armon. pag, 10. n ) . Gio: Enrico Alfledio null* 
altro fece nel 1649 , che nuovamente imprimerla a norma di quella del Galilei 
(Encycloped. fcient. omn. lib. 10. cap. 10. pag. 619. torn, x ) . Non cosi I'Autore 
che unilla alle grecbe Poefie di Arato impreffe in Oxford nel 1671 , il merito 
della qual'edizione fi rileva appieno dal fentimento di Monf. burette , ove dice: 
(ceManufcrit t p r .c ieux , rrouve' en Irlande , parmi les papiers du fameux Ufle-
n u s , apr__ fa m o r t , fu achete' par Bernard , Profcfleur du College de Saint 
Jean-Baptifte , qui I 'a communique' _ l 'Ed i t eu r , avtc des remarques & des .clair-
ciiTements d 'Edmond Chilmead, Chapelain de J* Eglife de Chrift . 11 paroit , 
par les notes de Mufique, que le chant de ces hymnes a eft<5 COIT pofe , fur le 
Mode Lydien , & dans le genre Diatonique ( Dtffert. fur la Melop. de Vancien 
Mufiq. Mimoir de Litter, de I'Acad. Roy. des lnfcrtpt. Tom. 5. pag. 1S3 J . Se non 
che maggior merito , e quindi piii ditlinta lode e dovuta al medefimo Monf. Bu
rette, il quale nell' anno 1710 avendo confrontate le due accennate edizioni di 
Firenze, e d'Oxford, con un Codice della Biblioteea Regia di Parigi , 1' arric-
cbi d* eruditiffime ofiervazioni , riducendovi le Note grecbe alle nofire Note cor. 

trepaffare, toccaremo alia sfuggita quel tanto, cbe fembra apportttno 
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Due fole , cbe giunte fieno a mia notizia , fono le Spofizioni, ove V accen. 
nata Cantilena venga efpreff* nelle Note correnti ; I' una imperfetta del Cav. 
Ercole Bottrigtri 1 e I' altra compiuta affttto di M.itf. Burette , tra loro difcor. 
di al primo afpetto , ma in fine affatto concordi, majfimi fe vogliafi ftar fu l'»r-
ffte della greca erudizione. 

___:_ 

a 
~_H. S_£[fc 

_. _p:a mra_fEo.;s-TT£_ 

cr £ £ <p <p o* o* aitiv i <p f* /* Z Z Z E Z , Z if, ! 

Preffo i Greci quattro erano i fignificati del vocabolo Tuono s V ufavano ad 
indicare talvolta la voce femplice , 0 qualunque fuono ,• talvolta I' Intervallo , 
cbe nelle Scale armoniche paffa da un Grado all'altro; talvolta I'acutezza e la 
gravitd dei Gradi- talvolta certe Cantilene, ch' effi ancora cbiamavano Modi, 
* che appo i noftri Ecclefiaftici aggi pure ritengono il nome di Tuoni . _ Euclid. 
Introd. Harm, pag.ig. ex Verf. Meibom. Man. Bryenn. Harm. pag. 380. ex Verf.Wall. 

Prefo il Tuono in queft' ultimo fignificato , il metodo greca ne faceva un ge
nere difiinto in piU fpezie different! tra loro, non gid per la ferie dei Suoni , 
the le componevano fempre la jleffa , ma per la fituazione differente di quefta fe. 
tie. Di qui ne veniva , che ficcome la fituazione determinava il grave e I'acu-
to , cost le fpezie dei Tuoni , cioi i Tuoni medefimi variavano per la fola loro 
acutezza e gravita • 

La ferie veniva compofta di quindici Suoni fempre nello fteffo modo tra fe 
erdinati; e quindici parimenti dopo Ariftoffeno ( Arifl. Quintil. de Mufi. lib. I . 
pag. x j . ex verf. Meibom.) furono le varie fitnazioni di un tal ordine, le qua. 
li percio facevmo , che altrettanti foffero tra i Greci i Tuoni , cbe gradatamen. 
te difpoHi, avriano formata come una Scala , / cui Gradi farebbero ftati tri 
lore d' un Semituono diftanti. 
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I * fabbriea di quella Scala, 0 fia I' efpreftione degli avvifati quindici Tuo
ni era faciliftima ai Greci, avendo appo loro ogni Tuono le fue deftinate Cifre, 
e particolari Caratteri , con cui la fteffa ferie di Suoni indicar potea il Tuono 
diverfo i non cos} preffo noi , ai quali le Note fervono al folo ftgn.ficato dei Suo
ni , e le Righe , e gli Spazj fervono, ficcome a ftabilire 1' acutezza e la gravi-
td, cost anche ad accennare i Tuoni. E percio fiamo coftretti, 0 trafportare , * 
diftinguerli, la ferie di Note a ciafcun Tuono dovuta verfo il grave e I' acuto 
nel modo feguente 
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Ora, 

O ridurla per lo mezzo degli Accident! a quella forta di Mufica, che Falfa, Fin-
ta, Alterata, &c. chiamammo { Differt. I. n.x*\ pag. 97 ) come qui fotto. 

TPO-
D O R I O ; 

___k_2_^" 

Nella fua Spofizione della Greca mentovata Cantilena fi pensb meglio fatto 
dal Bottrigari adoperare il Trafporto , e da Monf. Burette adoperari gli Acci. 
denti; quefti per non fupporre , Come facea I'altro , il Trafporto , e quegli per non 
dilungarfi troppo dal rigor Diatonico j amendue degni di lode, avendo ognuno 
feguito I'ufo muficale della loro eta, mentre oggidl nan e quafi in pratica quel 
trafporto, cbe ai tempi del Bottrigari ftava in pieno commercio , nm effendo pre
fentemente pik in uf0 _. ... nel folo Canto Hermo, 
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Ora, fe in niun greco mufical Monumento altro fegno 
non incontrafi, fe non fe la medefima Lettera , o Cifra in. 
dice coftante in ogni Modo, o Tuono della medefima Nota: 
ad efprimere pofcia il fuppofto Valore, qual contraffegno, 
per altro neceifarjffimo, v'era mai aggiunto ? Le Lettere, 
finch_ erano le fteffe, non potevano in veruna maniera 
additarlo . Or come, fenz' altra aggiunta diftinguerlo? 
Quando piu tofto non vogliarno conchiudere, che la man-
canza di quefti contraffegni decida la prefente Queftione, 
moftrando ad evidenza il total difetto d' ogni valor delle 
Note; ovvero non vogliafi coi Signor Burette, che quella 
femplice varia pofatura, la quale ferve nelle parole alia 
diverfita degli Accenti, ferviffe ancora ad alcun valor del
le Note (98), riftretto e mifero, e pero infufficiente nel 
cafo noftro all* Arte pienamente dilettevole del Contrap
punto (99)* 

Se non che, qualunque pofatura nella pronunzia non 
oltre eftefa, fe non fe alia brevita e lunghezza de' foli 
Accenti, non pud, ne deve mai ridurfi al vero -valor delle 
Note, ed all'ufo convenevole in Mufica delle Figure. Il 
che effendo, come 6 certiffimo, non fo pofcia vedere, nb 
intendere abbaftanza, d 'onde caduto fia in animo a tanti 
valent'Uomini nel moderno Contrappunto, il quale fenza 
abbondante varieta di Figure, in niun modo puo fufliftere, 

non 

(98) Monf. Burette loc. cit. pag. 198. Le Rhythme ou la cadence de ces 
Hymnes, confide.6 par rapport aux differents pieds, qui .es compofent, n'eft 
point uniforme: mais c'eft un melfange du Rhythme egal & du Rhythme dou
b le . Je les ay re_uits a ndtre mifure de deux & de trois temps, obfervant 
dc nurquer un repos ou une paufe, apres le chant de chaque vers . Ce mef. 
fange ou cette van_"te de Rhythme, qui fuit par tout e_ac.e_.nt la quantitd 
des fyllabes de la Poefie , contnbue beaucoup a donner au chant plus d 'an. . 
& plus d' expr£i_ion. 

(99) Du refte, la modulation de tes _ymnes eft d'un four fi peu propre 
_ eftre accompagn. de pluficurs parties, qu* il feroit meme alfez difficile d' y 
faire une bafTe, qui fut fupportable. C'eft ce que j'ay reconnu par 1'exD.Yien-
ce , que j 'en ay voulu tenter: & cette circonftance p'eut fervir a perfuadcr 
tout efprit exempt de prevention, que les Muficiens de l'antiquite', en com. 
pofant leurs chants, n"avoient point en vue de lei rendre fufce'ptibles d" uil. 
accomp.gnemenf, comme le notre; mais qu'ils penfoient feuieiTunt a les ten. 
_'re expreflifs & touchants, fans fe mettre en peine, fi 1' on pourroit y ajeftef 
u_ contrepoint, dont apparemment iis ne s'ertoient jamais ..vife_ , ou dont, 
dont peat-eft-rc iis faifoient peu de cas. Monf. Bxrette loc. cit. pag. tcj-j* 

http://e_ac.e_.nt


212 DiffertazJone Seconda,. 
aion fo, difli, intendere, d' onde loro fia caduto in animo, 
che effo ai Greci foffe a notizia , anzi in ufo . E come puo mai 
eflere, che i Greci, non che diligenti, minutiflimi per cosi 
dire in ogni minuzia, non abbiano fatto parola, ne dato ve-
run teftimonio, ne pure in ombra di quefti tali contraffegni, 
o Figure ? Difufi , come furono, ne' Suoni, negl' Inter-val. 
li, nei Generi , nei Siftemi, ne' Tuoni , nelle Mutazioni, e 
nella Melopeja, o fia Compofizione del Canto ( i oo ) , non 
tralafciando qualunque fottigliezza fpettante alia Voce mo. 
dulata, ricercando partitamente con una fcrupolofa dili-
genza il valore d'ogni Grado, fin'a fegno di non trafcu-
rare alcuna piu fottile fottiliffima Proporzione fpettante ai 
piu ricercati movimenti delle Voci, effi dico, fieno poi 
ftati, nonch_ negligenti, cosi trafandati, rifpetto alia po-
fatura , o dimora rifpettiva , e quindi al _>__>_? d' ogni 
Voce, o Suono, che noi Figura chiamiamo, che nelle loro 
lunghiflime Differtazioni non ne abbiano ne fatta parola 
veruna, ne lafciato a noi un minimo fofpetto? 

E ch i , attefi i Monumenti, che abbiamo, degli an
tichi Greci , non vede , che tale diverfita di Pofature, 
e variety di Figure nella Mufica loro non avea luogo? Efli 
dunque erano affatto pari ai noftri fopra 1' Undecimo Se
colo, i quali ad efprimerfi nei Canti, e nei Suoni, non 
altro ufavano, fe non fe i meri Punti, fpogliati d 'ogni 
carateriftica , che indicaffe il -valore delle Figure, anche a 
que' tempi fconofciute; ne' quali le dette carateriftiche , o 
fi ferbavano con tal fegretezza, che non n 'e potuto a noi 
giungere verun documento, o come e pita ragionevole il 
noftro Contrappunto non era in ufo. 

Ma 

(ioo) Euclides Introd. Harm, ex Verf. Meibom. pag. i, Harmonice eft fcien-
tia , qua: modulata: feriei naturam contemplatur, eamque effeflui deftinat. Mo
dulata vero feries eft, quae ex fonis & intervallis, certum quendam ordinem 
fervantibus, componitur. illius partes funt feptem. De Sonis. De Intervallis. 
De Generibus. De Syftematis, De Tonis. De Commutatione. De Melopoeja. 
Alypius Introd, Mftfi. ex Verf, Meibom. pag, .. Septem funt partes. Prima, de 
Sonis. De Intervallis, altera. Tenia , de Syftematis. Quarta, de Generibus. 
Quinta, de Tonis, Sexta, de Commutationibus. Septima, de ipfa cantus Com
pofitione. Arifioxen. Harmonic, Elementar. lib. i. pag. 34. 35. 36. 37. 38. ex 
Verf. Meibom. Gaudent. Harmon. Introd. pag, i , tx Verf. Meibom. Marttanue 
Cafella de Mufi. de Septem partibut Harmonia. 
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Ma giova alia decifione delle controverfie effer facile 

e liberate. Foffe pure dunque, come voglion taluni, notif-
fimo agli Antichi alcun valor di Figure, ed alcun pratico 
maneggio delle medefime in ordine alia teflitura d' alcun 
Contrappunto. E quali effer quefte potevano, fuori degli 
Accenti loro , che richiedevano alcuna diverfa pofatura di 
Voce, cioe fuori delle loro Longhe, e Bre-vi, quefte d' un 
p6 minore, e quelle d 'un poco maggior durata (.101) ? 

Gli Accenti Greci altri erano principali, altri acceffo-
rj . Tre erano i pr imi , Acuto , Gra-ve, e Circonflejfo com
pofto degli altri due , il quale d^WAcuto fcendeva al Gra-
eve, e tutti non altra differenza avevano, che 1'intenfita 
e la remiffione delle Vocali nella pronunzia. 

Molti erano gli accefforj, che fervivano a varj acci
dent! i fra' quali fe non fe due s ' incontrano, che importa-
no alcun valore, o diverfa durata delle Vocali, quello da 
loro chiamato Diajlole , che facea Longa la Vocale, e 
quello detto Siflole, che Breve rendevala ; di maniera che 
nella prolazione delle Vocali, . due Bre-vi eguagliavano la 
durata d'una Longa, che & 1'unico autorevol veftigio di 
quante Figure, ii poffano mat concedere alia Mufica 
Greca . 

Ecco dunque le Figure , che potevanfi, pofto c io , 
infieme dai Greci contrapporre. Nel tempo, che cantavafi 
da una Voce una Longa, 1' altra Voce potea cantare due 
Bre-vi > e ci6 pure a proporzione efeguirfi dal Suonatore 

pon-

( tor) Gaudentiut Harmon. Introdutl. pig. 3. TempuS igitur eft fecundum 
quod longiores in majori tempore; & bre .ores in minori fonamus, ut & rhy. 
thmus locum hie hibere videatur, fecundim autem Tonorum tempus cantus 
rbythmum conf.qui dtbent. Ifaac. Valfius de Poemat, Cant,, &* virib. Rythmi 
pag. 90. Fruftra quoque & illul objjeitur, quod in veterum notis mulicis non 
contine.nmr tempora quibus fin^u!_ exorimi debeant, quemidmodum in ho« 
diernis fit notis, quarum menfurx primo ftatim confpecl.i dignofcuntur. Atqui 
ex ipfo carmine & pronuitiatione (yHab_ru _ palam fiebat q lantum temporis 
unaquaeque nota vel fyllaba exig.ret. Non muficis tantum, fed & cuivis e pie-
be notiiiiirmnri erat qurnam fyllaba- longae , quae item breves e _ _ t . Qui giova 
riflettere, ave*e anch effo il Voffta preveduto quel rczzo Contrappunto , cbe dal 
valor vnrio delle Sillabe nellt Greca pronunita pvtea venirm , ma fia can fu» 
pace , ejlefe troppo una tal previfione fino a fegno di dedurne a fivnr degli An. 
tichi ogni Contrappunf maefirevole , il cbe ft poffa tollerarfi dalla giufta Dialet. 
tica , di lui fta tl gtudicame. 

_______ I 
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pontuale feguace della muficale pronunzia ; fe pure anche 
quefta, tuttoch_> piccola e paffaggiera contrappofizione, po. 
tea foffrirfi dalla Greca delicatezza fenfibile a qualunque 
rnenomo divario di Voce. 

Ma un tale fenza fallo miferabile Contrappunto fareb. 
be mai giunto ov' egli £ diretto a produrre negli afcol. 
tant i , anzich_. noja, piacere? Se talvolta anche nel noftro 
Contrappunto, poiche abbondantiflimo di Figure, percifc 
ricchiffimo di varietk , la fola frequente repetizione dello 
fteffo Paffo, o fia muficale mo-vimento lo fa agli Uditori 
ilucchevole (102). 

N& mi fi dica, che in tanta poverta d'angufte Figure, 
la ben regolata diftribuzione delle Diffonanze potea, del 
pari che il noftro, avvalorare il Greco artificio, onde na. 
fceffe un Contrappunto meno imperfetto, e piu dilette-
vole. 

Le Scale greche hanno cetre le roftre in ogni Otta-va 
fette Gradi confiftenti nella Fondamentale, o fia Uniffono, 

Secon. 
" " ' " ' • • " • • ! < • • • • — H 1 I , , - . , — , — . . — , _ _ . . . • . 1 

.101) Daeche e ftabilita I'Arte del Contrappunto, varie delle accennate Re-
petizioni fi fono introdotte, ora pik , ora meno fpiacevoli. Ne' leeoli XV, e 
XVI praticarono una certa Oftinazione , la quale fecondo il fentimento del 
P. Artufi ( Arte del Contrap. pag. ; 8 . ) induce , com' egli dice, mala grazia 
nelle Canti lene; percio ella e biafimata e dannata , perche non rende le Canti
lene piacevoli e g r a t e , ma difpettofe , ed ingrate a t u t t i . lafcio a parte certa 
forte di Contrappunto chiamato , alia Zopps , alia Dritta , Cancl. rizato , Ofti. 
n a t o , fopra certo numero di Si l labe, o di F i g u r e , d ' u n fol Palfo , di Sa l to , 
&c. artificj' pit) tefto_ atti ad aceuire I' ingegno , che a dihttare , de' quali ne 
abbiamo molti efempj , e defcriz'-oni appreffo Gio*. Maria Nanino 157. Contrappunti 
fopra del Canto Fermo di Coftanzo Fefta. Francefco Soriano n o . Canoni e Con-
trappunti fopra 'I Canto Fermo dell' Ave Maris flella, fopra la qutle anche 
Gioan Pietro dal Buono compofe altri Canoni et Obblighi. D. Pedro Cerone Me. 
lopeo Lib. iy . P. Lodov. Zacconi Prat, di Mufi. P. %. lib, %, Canen. D. Ang. 
Berardi Docum. Armonici lib. t. Non vcglio pero tralafciare un ufo pratimto 
nel XVII. Secole , in cui un fol pafio ferviva a comporvi fopra Mtffe, e Salmi 
intieri . 11 Cav. Tarquinio Merula voile diflinguerfi in quefta forte di Ccmpnfi. 
zioni, e fingolarmente in un Confitebor fiabilito fopra d'un Baffo attantacinque 
volte replicates fe una tal replica atta fia, anzt che diletto, a render noja, 
lafcio ad altri il penfarlo. Anche le Fughe entrano in quejla ferie di Compofi
zioni , ma con diverfo efito, dtpendente perb dalla maeflria del Compofitore, che 
con I' arte volgendo in diverfe maniere il propofto Soggetto , lo conduce a dilet. 
tare / ' udito. Non tutte dunque le Repliche faranno merittvoli di riprenfione , 
ma quelle folo, che non faranno accoppiate con quanta varieta dull' itrte _•-.»-
nica vien ricercata, e quindi null' altro pregio avranno , fenonchi quello d'una 
Replica infulfa. 

• I 

;H 
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Seconda , Terza, Quarta , Quinta, Sefta , Settima, ed Otta-
•va, tutti ferventi nel movimento de Suoni, e delle Voci 
a quel Concerto, che per ora poniamo permeffo. 

Tali Gradi anche appo i Greci fi dividevano in Con. 
foni, e in Difioni (103) , ognuno de' quali entraffe pure , 
ch' io noi contrafto, nel qualunque loro Contrappunto ,• 
rifpetto ai Confoni, fenza veruna eccezione ,• rifpetto ai 
Biffoni , o colle fteffe , o con reftrizioni a quelle fimili, 
fenza cui il Difiono appo noi farebbe intollerabile. 

Chiunque de'noftri introduffe le Diffonanze nell'Armonia, 
non altro fece fempre, che frapporle a due Confonanze, onde co
me dicono, la Catti-va, che h la Diffonante, pallaffe da, una buona 
ad un'altra buona, cioe da una Confonante ad un'altra (104) . 

Quefto paffaggio, che non mai e permeffo di Salto 
(105), fafli, o fenza, o con Legatura, detta ancora Sinco. 
pe (io<5). Quando non v'ha Legatura, fi trova folo in fine di 

D d bat. 

(103) Ariftoxenus Harmonicor. Elementor. lib. i . pag. 45. ex Verf. Meibom. 
Muclides Introd. Harmon, p. 13. ex Verf. Meibom. 

(104) foan. Tinilor. de Contrap. lib. 2. cap. 3*. Ordinatio autem cujuslibet 
difcordantia: hafc eft, ut tam afcendendo, quam defcendendo femper poft ali-
quam concordantiarum ei proximarum collocetur, ut fecunda poft uniffonum , 
aut tertiam, quarta poft tertiam aut quintam , feptima poft quintan. , aut odta-
vam, & fie de ahis ec. cap. 31 Ornat enim cantus, quando fit afcenfus, 
vel defcenfus ab una concordantia ad aliam per media compatibilia. Ntcol.bur-
tius Mufi. Opufc. Trad. 1. cap. i . 

(105) Giof. Zarlino lnftit. Harmon. P. 3. cap. 42. Potra anco alle volte il 
Contrappuntifta porre fcambievolmente due minime, delle quali I'una fia con
fonante , e 1'altra diffonante ; purche la confonante cafchi nel battere, e la 
diffonante nel Ievar la battuta; ma debbono procedere verfo il grave, o verfo 
] ' acuto per molti gradi continvati fenz'alcun fa'to . V.Lodov. Zacconi Pratica 
di Mufica P. 2. lib. 2. cap. 29. Jo: JoJ. Fux Grad. ad Parnaf. Exerc. 1. left. 1. 
pag. 56. Canon. Angelo Berardi Mifcel. Mufic. P. 1. cap. 29. pag. i j j . P. Pablo * 
Naffarre Fragment. Muficos Trail. 4. cap. t. pag. 131. 

(io<5) Cbriflopb. simpfon Cbelys Minurition. pag. to . 21. Difcordantiarum 
in Mufica duplex eft ufus. Primo, in diminutione; cum videlicet binae, trmae, 
aut plures Not_ fibi invicem gradatim lubnexa:, uni alterius Partis Notar re-
fpondent. Providendum tamen , ut primitia Nota fit Concors . . . Secund6 , Dif-
cordantns locus eft in .yncopfi ac Ligaturis s cum nimirum pars una nexu quo-
dam ac colhgatione duarum Notarum in eadem ftatione dttinetur, atqutaballi-
fione alterius Partis, quae interea progreditur, quafi confeindi videtur: habet-
que id plunmum ekgantiae, fi non temere , fed cum judicio fiat.. . & quan. is 
Difcordantia initio ahcujus Notse in Baffo applicatur, nihil intereft , modo parti-
°U . _ .° r ' ' S a t u r a e ei Concors fit, ac deinde Difcordantiam emolliat Concordan
tia fubfequens , qua: Imperfefla plerumque effe debet. Ottomarus Lufcimus Mu. 
furgia Cammentar. 2. cap. 3. Stefano Bernard! Porta Mufic. cap. 3. 
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battuta, o di qualunque fua parte, afcendendoodifcendendo 
per Gradi con si poca fenfibilita della Diftonanza, che il fuo 
paffaggio volgarmente chiamafi alia sfuggita (107) . 

E S E M P I O. 

_ _ _ _ _ _ _ 

M-«7— 

f [Ipiiiillp 
î =t 

ipilpifiS 
1 (108) 

Se 
(107) Zarlino loc. eit. Qyando fi vorr& porre nel Contrappunto quattro Semi

minime equivalent a tal Semibreve, allora fi oflervara, che quelle Semiminime, 
che cafcheranno fopra 'I battere , & fopra il levare della Battuta fiano confonan
t i . Per il che fara di bifogno, che tali fiano la Prima, & la Terza Semimini
ma; l'altre poi (com'fe la feconda & la quarta) non e neceffario, che fiano in 
tal numero. Oral. Tigrini Compend. della Mufica lib.i. cap. io. P. Zacconi loc.cit. 
cap. 23. P. D. Adri. Banchieri Cartella Mufic. pag. io*. Bontempi Hiftor. Mufi. 
P. 2. delta Prat. Moder. Coro!I. 17. pag. 231. 

(108) P.Gir.Dirtita Tranfil.Dial. fopra il vero modo difonar Org.P.i.hb.i.p.it. 
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Se v' interviene la Legatura, la Difionanza fempre in-
contrafi nel principio della Battuta, non mai pu6 afcen
dere , ne per la fua fenfibilita pud mai paffare all' altra 
Confonante, fenza quel foccorfo, che diciamo Rifoluzione 
( iop), il quale otteniamo col mezzo della previa Prepara
zione e Percuffione ( n o ) . 

La Preparazione confifte nell' unione di due Suoni Con
fonanti pofti in fine della precedente Battuta, 1'unione de* 
quali movendofi liberamente, mentre 1' altro fermo refta 
per opera della Legatura, forma col fuo movimento la 
Diffonanza, che chiamano Percuffione; fenonchfc tofto sle-
gatofi il fermo, e fcendendo al proflimo Tuono o Semituo. 
no, fi riduce col compagno in Confonanza, dando cosi 
compimento alia Rifoluzione. -

La Percuffione adunque viene prodotta da quello de* 
due Suoni, che muovefi in Diffonanza coll* a l t ro , cui la 
Legatura tien fermo • nel qual movimento fi fcorge la 
ragione, onde il moffo fi chiama Agente* ed il legato ( i n ) 

D d 2 Pa. 

(toe,) jo: Jof. Fiix loc. cit. pag. 70. Quo modo diflbnantiae refolvends lint, 
juvat fcire, Notas ligatas quafi vinculis conftridas haud aliud effe, quam Nota: 
fequentis returdationem , quae poftea tanquam fervitute folutae in Iibertatem exire 
videntur. Quam ob rem diffonantix femper in proximam Confonantiam gradatim 
defcendendo fe moventem refol vendx funt. Giovanni dal Logo Introd. di Mufi.FU 
gur, Contrap. ad vidend. P. M. Angeli da Rivotorto Regole MSS. del Contrap. 
Dell'ufo delle Difton. P. Atbanaf. Kircherus Mufurg. lib. 5. T. i.eap. 14. $.6. 

(no) Zarlino Inftit. P. 3. cap. 42. Si potra nondimeno porre la Prima par
te della battuta, che fia Diffonante , quando fara la feconda minima d* una Se
mibreve Sincopata del Contrappunto j perciocchS la prima parte di tale figura 
fara pofta fenza dubbio nel Ievar la battuta (cbe chiamafi anche Preparazione) 
& la feconda nel battere, & tal Diffonanza fi potra fopportare ; perciocche nel 
cantar la Semibreve fincopata fi tiene falda la voce, & fi ode <juafi una fofpen-
fione , 0 taciturnita, che fi trova nel mezzo della Percuffione. P. Picerli Speech. 
%. di Mufi. cap. 2. pag. 13. Gio: Maria Bononcini Mufico Prat. P. 2. cap. 4. 
pag. 63. P. Zaccar. Tevo Mufi. Tefiore P. 3. cap. 13. pag. 17J. Jo: Jof. Fux 
Grad. ad Parnaf. Exerc. g. left. 4. pag. 70. 

( i n ) P. D.Gio: Maria Artufi Arte del Contrap, delle Difton, pag, 40. E' ne
ceffario , che uno ftia, ne fi movi, & quafi fofpefo , anzi perfo rcfti, e 1* altro 
con vivacita hor qu£ hor te fecondo la volonta dell'Artefiee percuota di modo 
che in quella percoffa 1' udito ne venga alquanto offefo , fe bene di poi ne pi-
glia piacere. Pero chiamero quella parte che fta, & riceve la percoffa, Patien-
t e ; & quella, che offende 1'altra movendofi , o ftando, Agente. Quella parte, 
lafciando tutte le regole da una parte, che fara Paticnte, fempre dopo la per
coffa havuta difcendera per un grado, fia poi di tuono o femituono, che non 
importa . Gio: Maria Bononcini loc. tit. 

f m 
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Paziente . Ma guai fe la Diffonanza prodotta, in breve non 
giunga alia Rifoluzione: la dolcezza dell'Armonia ove n' an-
drebbe ? A far che ella refti, v' hanno due ftrade, nella 
prima delle quali YAgente, dopo la Percuffione fermandofi, 
lafcia al Paziente il carico di rifol-vere (112) . 

U J3) 

Nell 'al tra, fatta che fia la Percuffione ,' entrambi uni-
tamente rifol-vono, movendofi in tal modo , che mentre la 
Paziente e coftretta a difcendere, puo 1' Agente con piena 
liberta su e giii portarft a quella Confonanza, che piu le 
torni in acconcio (114). 

Mai 

( t n ) P. Picerli loc. cit. Le Diffonanze . . . fi rifolvono o falvano con una 
confonanza imperfetta, e difcendente a quelle piu vicina, ma nella medefima 
p a r t e , dove fon pofte le Diffonanze. Gio: Mar. Bononcini loc. cit. . . . amando 
le Diffonanze paffare alia confonanza imperfetta piu a loro vicina. Franch. Gaf-
fur. Pratt, Mufi. lib, 3. cap. 4 . Ottamarus Lufcinius Comment, x. cap. 3. pag. 
89. P. Vanneus Recan. de Mufi. lib. 3. cap. 15. i<5. Zarlino loc. cit. Vincenzo 
Lufitano Introd. di Mafi. Orat. Tigrini Compend. della Mufi. Stefano Bernard! 
Porta Mufi. cup. 3. Pietro Pontio Ragionam. di Mufi. pag. 66. (i** feq. 

(113) P. M. Angeli da Rivotorto loc. cit. Dell' Ufa delle Diffonanze. 
(114) Jo: Jof. Fux loc. cit. pag. 139. Prius autem praemittendum eft , extra 

Cantus firmi reftntfionem , quafdam Diffonantiarum alio quoque modo refolvi 
poffe : v . g . Nonam in fextam &c. D. Pietro Pontio loc. cit. pag. 66. ad SS. 
Berardi Docum. Armon. lib. 3. pag. i$6. La Settima , Nona , Quar ta , e Stconda 
fi poffono legare in diverfe maniere &c. P. D. Adriano Banchieri Cartel.'Mufi. 
pug, 99, I O S . D. Pedro Cerone Mtlop, lib. 9. cap. 15. pag, 573, 
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Mai per6 qui s' avvifarebbe chiunque penfaffe talmen
te apsrte quefte due ftrade, che libero foffe batterle ad 
ogni talento. La prima fola e di tal fatta, anzi fe all' au-
torita poniam mente, di rado h lecito batter 1'altra, che 
al dire de' piu atlEnnati Scrittori £ fol permeffa, i quali 
comandando, che nel rtfol-vere ft fermi V Agente, concedo. 
no come ripiego di Contrappunto, che anch' effo in un' an. 
guftia fi muova (116) . 

II che effendo, e vero effendo ch* ogni precetto, e 
regola muficale ferve in fine a generare diletto , convien 

con-

(115) Regola per far Contrap. a mente MS. di Gioan Maria, e Gioan Ber
nardino Nanini . 

( I I6> p. Angleria Re%. di Contrap. cap. i t . pag. ft. La refoluzione della 
Seconda e la Terza , e 1'Uniffono ; fi puo ancora reconcigliare ( ciai rifolvere) 
in Sefta , e pare graziofo, ma fara come una certa licenza, e non per regola & c 
Berardi he. cit. p. pedro Cerone lot. cit. 
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220 DiffertazJone Seconda. 
conchiudere, che la prima foggia di Rifoluzione fia la piii con. 
faccente all*Armonia, e quindi la piu naturaie; Per lo con
trario fia piu da fchivarfi I 'altro modo di rifol-vere, come 
o meno adatto al piacere, o piii conducente alia noja. 

Ma qui b d'avvertire un'Appendice, ovvero eccezio-
n e , che , febbene rariflime volte , pure deve foffrirfi nel 
paffaggio or ora indicato, la quale in quefto luogo merita 
ogni attenzione. Dicemmo, dovere le Diffonanti, comun-
que paffi n o , portarfi tofto da una Confonante ad un'al tra, 
da una buona ad un' altra buona ; ficch& una fola catti-va fi 
trovi fempre frappofta a due proflime Confonanti. Vero, 
veriflimo, fe camminiamo la ftrada battuta, dalla quale 
per6 , giunti a qualche difficil' anguftia, pofliamo talvolta 
ufcirne, frapponendo due Diffonanti di feguito alle Confo
nanti, a tal patto, che le Diffonanti vadan di grado ad 
incontrar la convenevole lor Confonante. 

Per la ftrada ordinaria fogliono talmente alternarfi le 
Mote buone con le catti-ve, che dalla Confonante fi venga 
alia Diffonante, Dovendo ufcire da quefta ftrada ordinaria, 
cambiamo il fito all'ultime due Note, o alle due prime, 
ficche il cambiamento (117) unendo le Difionanti, le ftabi-
lifca interpofte alle Confonanti» 

Efem-
i . • ' 1 . 11 1 . 

(117) Berardi Mif eel. Mufic. P. 2. cap. 31. pag. 142. Nota tambiara altro 
non vuol dire , folo che fi piglia la buona per la cattiva , cioe in cambio met-
lere una Semiminima confonante, fe ne pone una Diffonante, e viceverfa : ma 
perb fi deve avvertire , che la modulatione di detta Semiminima vadi per gra
do con offervare , che le parti eamminino per moto contrario. Le Note cam-
biate fono di due forti, cio* fcioltc , e legate. P. Artufi loc. cit. pag. %6. 
Sogliono quefti pratici fare per grado due Semiminime (fciolte) fiano Diffo-
rsanti. P. Camillo Angleria loc. cit. cap. \6. pag. 71. P. Pablo Naffarre Fragm. 
Mufi. Trat. 4. cap. 1. pag. 142. P. Zaccaria Ttvo Mufi. Teft. P. 3. cap. it). 
pag. 209. Si potranno ( con legatura) fare due Diffonanze 1'una dietro 1'altra 
in tre modi. U primo, dopo la Seconda fi paffer^ alia Quinta falfa. ll fecon
do , dopo la Quarta fi fara la Quinta falfa. II teTzo, dopo la Settima fuccedera 
parimente la Quinta falfa. Zarlino Inftit. P. 3. cap. 42. Ufarcmo etiandio la 
Quarta Sincopata, dopo la quale fegua fenza alcun mezo la Semidiapente ( Quin
ta falfa), & dopo quefta immediatamente fucceda la Terza maggiore; percioc-
che la Semidiapente e pofta in tal maniera, che fa buon effetto; effendoche tra 
le parti non fi ode alcuna trifta relatione . Orat. Tigrini Compend. della Mufi. 
Lib. 1. cap. 10. pag. 34. P. Picerli Speccbio x. di Mufi. cap. 7. pag. 47. P. M. 
Angela Furio Armon. Cultura P. 3. cap. 4. pag. 106. MS. originate favoritomi 
dal Sig. D. Girol. Cbiti Sanefe erudito Maeftro di Capella della Bafilica Latertnenfe • 
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Efempio delle due T>iffonanx,e fciol tt. 
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Efempio delle due 'Diffonante legate. 
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(n8 ) 

Ma fe mai altrove, qui fa duopo ben diftinguere ci6, 
che paffa tra il conceffo ed il tollerato; quello fc fempre a 
chiunque permeffo; 1' altro b permeilo talvolta, e le piii 
volte proibito, quando la licenza troppo frequente s' op. 
ponga ai fine pretefo. 11 quale nell'affar muficale null'altro 
effendo, che il piacere dell'Armonia, o non vi fara mai le-
cita qualunque afprezza , o quivi folamente lecita si di ra-
do, che a modo di fpiacevole macchia nel Sole, non mai 
adombri il chiarore del lume Armonico. 

Quan-
— • 

1 " " nu • . — 

(u8) Gli accennati efempj fono fffarfi nei nominati Autori. 

1 



222 DiffertazJone Seconda. 
Quando adunque vengano permeffe quefte due Diffo. 

nanttEcongiunte, e cofa nondimeno evidente, che rariffime 
volte ci faranno lecite, fe colla frequente loro afprezza 
non vogliafi turbata affatto, e quindi diftrutta ogni foa-
vita dell' Armonia (119). 

A quefto principalmente dovevano afpirare nella loro 
Mufica i Greci, fovr' altra Nazione delicatiflimi, cio£ a to-
gliere dall 'Udito qualunque afprezza, e maflimamente ne' 
Concerti, ove quefta per lo pratico paragone fuoi divenir 
piu fenfibile, come apparifce dall' Efempio feguente, in cui 
fcorgefi , che, oltre ia Diffonanza formata tra una delle 
Parti fuperiori, e la Fondamentale, altra Diffonanza incon. 
trafi pure tra la Paziente, ed una delle altre Parti.{no). 

Prote. 

Ill 

(119) P. Angleria Regola di Contrap, parlando delle due Falfe al cap. 16. 
pag. 71. laf cib fcritto : Si tollera, ma fi ha da ufar di raro per bifogno, & 
fotto a parole afpre . . . . in Scrittura fon cattive, nell'Organo fi tollerano . . . 
Buono per autorita, non gia per regola. 

(120) P. M. Egidio Maria Biffi Rego. per il Contrap. MSS. Del Contrap. 
a 3. Quando una delle parti piu acute fara legatura di Settima con 1' inferio
r e , P altra parte fara Terza con la medefima parte inferiore, o pure Decima. 
JE quando una delle parti piu acute fara legatura di Quarta con la parte infe
r iore , P altra terza parte fara una Quinta con la medefima parte inferiore. 
Francefco Gafparini Armon. Prat, al Cimbalo pag. 57. La Quarta vuole fopra 
di fe unita la Quinta. pag, 58. La Quarta maggiore con la Seconda e Sefta 
maggiore. pag. 59. La Quinta falfa richiede la Sefta. pag. 6x. La Settima non 
deve ftar mai fenza Terza. pag. t*i. La Nona vuole fempre h Terza , o Deci. 
ma . P. Angleria loc. cit. pag. 91. D. Anton. Brufchi Reg. per il Contrap. pag. 
10. P. M.Lorenzo Venna Albori Mufi. lib. 2. cap. 9. Jo: Jof. Fux Grad. ad Par-
naf. pag. 131. Nunc explanandum rcftat, quafnam Concordantiarum comitts in 
Quatricinio ligaturae fibi adfcifcant. . . . eas nempe concordantias, quas fublata 
ligatura petunt, fibi poftulare . . . pag. 103. candem tertiac {quarts, (ire) parti 
tribui oportere concordantiam, quae omiffa Ligatura adhibenda fuiffet . . . . pag. 
131. ob rationem ibi didam , quod ligatura nil aliud fit, quam retardatio fe-. 
quentis Notse, qua: quoad concordantias nihil immutat. 
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DiffertazJone Seconda. zig 
Ma come, pofta la Serie de' loro Inter-valli, potea fi 

dai Greci evitare la motivata frequentiffima congiunzione 
delle Diffonanze, o alia sfuggita fi moveifero, o con Le-
gatura f 

Nello fcorrere una loro Otta-va palferemo, non v' ha 
dubbio, per li Gradi Confoni, e DiJJoni, nel qual paffaggio 
offerv'amo, fe pur mai effi potevano lcanfare lo fpeifo 
accoppiamento dei Dtffoni. 

In quefta parte di Scala gli eftremi Gradi fono la 
Eondamentale , e V Otta-va ; le Confonanze di mezzo la 
Quarta e la Quinta. Fra la Fondamentale e la Quarta vi 
itavano Seconda, e Terza Diffonanti di feguito, cosi pure la 
Sejla, e la Settima tra la Quinta, e V Otta-va ( 1 2 2 ) . 
Laonde in quefto intero corfo v' erano due coppie di proi
bite Difionanze, che trapaftar non potevanfi dovutamente 
alia sfuggita, frapponendo a due buone una catti-va , men
tre a due buone, forz'era due catti-ve frapporne inevitabili 
non meno di quella reiterata afprezza a noi pure infoffri-
bile. La fola Quinta falfa, ed il folo Tritono, ambedue 
Diffonanti, potevano 1* una, o 1'altra praticarfi nell'ac-
cennato modo, perthfc frappofte fra due Confonanze, cioe 

fra 
" • i . ' • _ " I 11 -. - •> • ' . • - ) - ! ini _ 

f m ) Ex Modulation, fex vac. Jof. Zarlini Clodienf per Philip. Jusbertum 
mufii'. Venet. collecl-t . Dal qual Ifempio , ficcome da tutti i Maeflri dell' Arte 
del Contrappunto, rilevafi, che la Quarta accompagnata dalla Quinta forma 
Seconda; la Nona accompagnata dalla Terza forma Settima, e dalla Decima 
forma Seconda - e la Settima in molti cafi , oltre la Terza , accompagnata dall' 
Ottava forma Seconda , come nota tl Fux loc. cit. pag. 107. Septima cum Ocla-
va afTociata tolerari debet ; onde una Diffonanza nel Contrappunto di tre, 
quattro, e piu parti non va fola , ma accompagnata viene da un' altra Diffo.. 
nanza . 

( i n ) Arifiox. Harmonicor. Elementor. lib. ft. pag. 45. ex Verf. Meibom.. , . 
Sint autem confonorum magnitudines or to . Minima, quae diateflaron. Huic au
tem fua natura contingit effe minimam . Indicium eft, quod multas modulemur 
m.gnitudincs ipfa diateflaron minores ; A T D 1 S S O N A S O M N E S . Al
t e r a , d iapente . Quarcumque autem inter has rnagnitudo fueri t , illam dicimus 
effe D I S S O N A M . Tenia , quae ex diclis confonis conftat , ipfa diapafon. 
Quae inter has fuetint , funt D I S S O M . B . ATQ^CJE H i E C D l C l M U S , 
QJJJ& A B M S , Q . U I A N T E N O S F U E R E , A C C E P I M U S . 
Muclidet Intr$ducl. Harmon, pag. 8. ex Verf. Meibom O 1 S S O N A vero , qua: dia-
teffaron confonantia funt minora , qua_que inter confona interponuntur , omnia . 
I t quidem minora quam dateffaron funt ; diefis, hemitonium, tonus , T R I E-
M l T O N i U M , D ! T O N U M . inter confona verb j tritonum, T E T R A-
T O N U M , tfentatonum , & fimilia. 

i 
M l « ' I B . 

1 
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fra la Quinta, e la Quarta, cosi pure la Nona, che imme-
diatamente paffa all* Otta-va. 

Nello fteffo deplorabile fcoglio urtano i Greci Difioni, 
fe vogliano regolatamente per Legatura' condmCi alia prof, 
lima difcendente Confonanza. Avranno bensi la giufta lor 
Percuffione, ma non mai la Rifoluzione, che lor con viene, 
in un Confono. La Settima verrebbe rifoluta in Sefta, che 
e Diffonante. La Terza in Seconda Diffonante del par i , e 
pero farebbero ftati coftretti i Greci, o ad effere meno 
delicati nell ' Armonia, foffrendovi la frequente afprezza 
dei proflimi Diffoni, o a tralafciarne T ufo nei Concerti; lo 
fteffo fteffiflimo, che non avere verun Concerto. 11 feguente 
piccolo Efempio ci dimoftrera qual forta di Contrappunto 
formar fi potrebbe da chi voleffe obbligarfi all* accennato 
ligor Greco. 

z$:2cfzr:zz[l 

5:to:i±s:rrz_ 
- m }-$E_^_: 

8 

. ffrrfg__f|t£jf 
_ 1 23) 

Egli h dunque infallibile, che appreffo i Greci fermo 
reftando YAgente, non potea giungere il Paziente fenza 
difturbo dell'Armonia alia dovuta Rifoluzione; ma ne pur 

cio 

( i t?) Quefto i un piccolo faggio del Contrappunto, che dai Greci co'lore 
Intervalli Confoni, e Diffoni, e colle loro Figure Brevi , e Longhe p-tev* for. 
marfi, ogniqualvolta fi vagliit fupporre appreffo di ejfi alcun Contrappunto, ol
tre I' Ottava. 
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cio potea coll' ajuto delY Agente feco unito in muficale 
mo-vimento. Non neghiamo, che la Parte fondamentale non 
poifa coll' altre Parti portarfi all' avvifata Rifoluzione . Ve. 
demmo, che cio gli e permeffo, ma con tal riferva , che 
rade volte addivenga, altrimenti lo fpeffo farlo faria tanto 
nocivo al Concerto , quant' e all' udito fpiacevoie . E per6 
i'orecchio greco fariafi fdegnato ad una si frequente lorta 
di Rifoluzione. Ma come evitarla , coftretti nel Contrappun
to a dovere in alcun modo rifolvere le Diffonanze? Quefte 
neceffariamente effer dovevano fpelfe fpeffiffime • fe I'Agen. 
te fermavafi, erano, ftante il detto qui fopra, impoffibili 
le Rifoluzioni in Confonanza; faceva dunque duopo, ch'effo 
ancora a tal fine fpeffiffimo fi moveffe unitamente al Pa. 
ziente : ciob faceva duopo moltiplicare oltr' ogni mifura 
nel Concerto le moleftie e gl' incomodi, i quali fe foffero 
ftati tollerabili ad un greco afcoltatore, mi rimetto a 
chiunque non ignori la fquifitezza di quella Mufica, 

Ma fin' ad ora V abbiam forfe troppo fatta da parziali 
di coloro, cui £ piacciuto dare con ogni facilita 1' arrifi. 
cio del Concerto ai Greci, concedendo noi pure ad effi 
alcun vantaggio di muficali Figure, alcun ufo di Difonan. 
ze, alcuna Rifoluzione, e fino alcun, benche femplice Con. 
trappunto. Tempo £ oramai di ridurci al dovere, cauta-
mente reftringendoci dentro a' cancelli del corrente mo
derno Contrappunto, come quello, che noi vogliamo onni-
namente fconofcmto agli Antichi; anzi per vero dire ad 
efli affatto impoffibile, fe pure non mentifcono que' Mo. 
numenti , che portano la mifura degli Armonici loro In
terna Hi . 

Di tal noftra liberalita ci deve per6 fapere buon 
grado ogni loro fautore, fe non altro potra in effa rico. 
nofcere di quante difficolta, ed incomodi vada fparfo quel 
Contrappunto si fcarfo , che puoffi permettere, ftante il 
rigore de' ftabiliti loro lnter<valli, totalmente oppofto alia 
licenza degl' introdotti dal Siftema Participato odierno pa
drone e regolatore del Contrappunto . 

GY Intervalli di quefto noftro Siftema fono tali , che , 
eccettuata YOttanja, gli altri tutti per un Comma, o piu o 

F f meno 
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232 Differtazjione Seconda . 
meno fi fcoftano da quelli delle Scale greche; e pure fenza 
quefte alterazioni non pud aver/i oggidi maeftrevole Con. 
trappunto. Dal che tofto trafpira quanto ci occorre nell' 
actoftarci alia Decifione della Controverfia, che moffa ab. 
biamo. 

Nel che fare, vuole la chiarezza del difcorfo, che fi 
tolleri, olcre la recapitolazione d'alquante trafcorfe noti
zie, anche una breve digreffione fu *1 Greco Siftema dei 
Tetracordi, e fopra le mijure dei Gradi, da cui vengon 
compofti. 

La Scala di Voci, o di Suoni, che i Greci differo Si
ftema perfetto (124) , e i noftri, Maffimo (125), era com
pofta, quando di quindici Corde, e chiamavafi da effi Sifte
ma perfetto difgiunto , e quando di diciotto, e da effi dice-
vafi Siftema perfetto congiunto, Il dif giunto di quindici Corde 
era divifo in quattro fuccefsivi Tetracordi, con quefto pe
r b , che la prima Corda non fi contava fra quelle dei 
Tetracordi, chiamata quindi 1' Aggiunta {126), acciocch& 
quefta coil'ultima Corda del fecondo Tetracordo cornfpon-
deffe in Ottawa. I due Tetracordi, che a queft' Aggiunta 

fegui. 
(ut,) Ptolem. Harmonic, lib, i. cap. 4. pag, 56. ex Verf. "Wallis De fyfte-

mate p'erfeclo; quodque folum Dif-diapafon tale fit . . . Huic enim foli infunt 
omnes Confonantiar , cum earum expofitis fpeciebus. Porpbyriur Comment, in 
Ptolem. Harmon, fib. i. cap. 5. pag. 343. ex Verf. Wallit. Dif-diapafon fyfte. 

mm diV_eu_hcu h.ihpne .- • = ma p.rf^um eft; tonum d i ^ S S ^ ' ^ K T S med ' t e / ^ T 
trior. Nimirum, acutiorem duobus' tetrachord • Trt *?'ncb<>r***™*** W*-
duobus acutioribus tetrachordis. Quod I 2 2 f a _ i f

g p . . ,U S ' & g™"'°™ra 
bus gravioribus tetrachordis; ( nenTSe Tonum exL? r ?? , a m b a n °n>enos in duo-
u f e a d Mefen. Hoc U r f c i t ^ ^ ^ ^ ^ ^ 

feci. •). pag. 499. cx Verf. „ 
(EtS) Zarlino Inftit. Hirmon. P. 1. cap. _R r»v j -

Greci chiamano Siftema Maffimo. Bontempi Hiftor V r i - d , a P a f o n 5 I* quale i 
diapafon , il quale fu po. anche nominatef Immuta'bife ^ n i f ? 5 * S P W Dif-
c Maffimo. i«'mmutaoile, Diatonico, Pittagonco , 

(116) Roetius Muff. lib. r. cap, to. Sed oiin_i._, r _• 
co media, fed magis bypatis accede ba t ; i d a r . . ? ^ h ™ . ™t " ° n e r a t I o" 
eft una chorda, qua: dicitur prdsiambW.menos° aS

P , Y / P K hy?Hon a d d i t a 

dos dicitur, tono integro diftans _b ea, nu* eft i t . ? h ' " ' ^ P r o f m e , ° -
dem, ideft proslambanoraenos a mefe ' < $ £ a eft ? fon.T'0" * E t ' p f a c-ai' 
fymphoniam. " ' r s f o"™s cum ea diapafon 
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feo-uivano, erano tra loro congiunti, e perci5 non a venti 
che fette Corde; cosi pure tra loro gli altri due fuiie-
guenti, talmenteche V intera Scala, o fia il Siftema perfet
to coll' Aggiunta ftava totalmente tra quindici Corde riitret-
to (i27)Tpurch^ non foffe tomato in acconcio introdurvi 
il Tetracordo della Congiunzione. 

Efempio del Siftema perfetto difgiunto . 
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Quattro Tetracordi adunque, due Gravi, e due Acuti, 
componevano il Sftema perfetto difgiunto; e ficcome il pri
mo, e'1 fecondo Gravi erano infieme congiunti : cosi pari-

Ff 2 mente 

.1*7) Gaudent. Harmon. IntroduCl. pag. <*. ex Verf. Meibom. In majori au
tem fyftemate , quod per disjunclionem vocatur , tetrachorda quidem funt qua
tuor, nimirum; hypaton , mefon , & bina nete (ideft, nete diezeugmenon, & 
nete byperbolmon) : ex quibus hypaton & mefon tetrachorda inter fe conjunfla 
funt per communem fonum , hypaten melon ,• disjuncla autem funt a reliquis 
tono, qui a mefe eft ad paramefen. Reliqua duo tetrachorda necelTario quidtm 
a primes disjundta funt per eundcm torum ; inter fe vero conjuncla per com. 
nuinen< fjnuin , neten diezeugmenon. Extrinfecus autem h'S quoque tetrachordis 
fita eft proslambanomeaos; ac coiligivntur fonorum poteftates numero XV. 
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mente infieme congiunti erano il Terzo, e '1 Quarto Acuti. 
Ma i due Gravi erano poi dtfgiunti dalli due _4V*/7 per 
1' Intervallo d ' un Tuono, Or quefto Intervallo dava luogo 
al Tetracordo della congiunzione, ch' era congiunto colli due 
Gravi, ma difgiunto dalli due Acuti; perche 1'ultimo G <̂/, 
</(. del fecondo Tetracordo Grave ferviva bensi di primo 
Grado al Tetracordo di congiunzione: ma 1* ultimo Grado del 
Tetracordo di congiunzione non poteva fervire di primo 
G7W0 al Tetracordo fuffeguente. E quefto da' Greci chia-
mavafi Siftema perfetto congiunto , nel quale il Tetracordo di 
congiunzione occupava il luogo del Terzo, e gli altri due 
«4f#*/' iufleguenti divenivano il Quarto, e '1 Qiiinto (128). 

Efempio del Siftema perfetto congiunto. 
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Ond< 
( n 8 i Gaudent ius loc. cit. *_?. 7 . Ca-rernm .k (. . 

Mefe) interdum quidem a d p o n f b . V s y n e ^ 1e i 0 n te.rach. rdu_. " " t <' ' '*-
mefen fequent.s tetrachordi, quod Synemmenon ~ d ^ ' _?*«>>. rurl us 

vocatur, initium facientcs, 
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Onde in fine la Scala mentovata veniva compofta 

quando di quindici Corde in quattro Tetracordi, e quando di 
dieciotto (129') in cinque Tetracordi, riducendo in tal modo 
il perfetto Siftema ad effere nel primo cafo , e doverfi chia-
mar Difgiunto, e nel fecondo ad effer, e dover chiamarfi 
Con pi unto . 

Co-

atque hac de caufa Synemmenon illud adpellantes: interdum vero tetrachordum 
diezeugmenon , quod non amplius initium habebat a mefe ; fed a chorda , quae 
Par.-.mefe vocatur; quae a mefe femper aberat t o n o , hoc eft , in omnibus melo
dia; gener ibus . Bina lgitur fec^re veteres- Syftemata perfeftay alterum vocantes 
per conjunclionem, alterum per disjunclionem. 

(119) Gaudent. loc. cit. p. i o . Quare reliquaf omne. fonorum poteftates nu
mero funr odlodecim , per quos omnia & voce , & tibia ac cithara canun tur , 
& generatim dicendo, modulationi fubjiciuntur. £ qui fa duopo riflettere, come 
varie effendo il modo con cui pub confiderarfi I' accennata ferie di Corde , vario 
i anche il lor numero dagli Scrittori ftabilito. Baezio ( Mufi, lib. i , cap. t i ) 
diligentifftmo nel raccorre quanto fu fcritto da' Greci , non fi fcoftb punto dal 
numero delle Corde da tfft affegnato, Ma Ubalda Monaco f De Harm, lnflit. ) , e 
Oddone Abate f Enchirid. ) , dopo d' avere indicato il numero delle Corde de' 
Greci, vollero pofcia , cbe foffero XIX , noveranda la Corda Me('e (appreffo di 
noi a la mi re I due volte; I' una , come ultima Corda del fecondo Tetracordo 
Mefon ; / ' altra , come prima Corda dei Terzo Tetracordo Synemmenon . Guide 
Aretino per lo contraria non ne ammife , cbe XV, foffero quattro i Tetracordi , 
0 cinque col Synemmenon ; psrcbl , fervendofi i Latini a lui anteriori delle 
lettere A B C ec. pex^Jndicar le Corde: le lettere , coll' ammettere / ' / T e t r a 
cordo Mefon , non fi mutano , variandofi foltanto la ^ acuta di fcj in [). Fi
nalmente Gioanni Frcfchio\( Reg. Mufi. Opufc. cap. 8 . ) , il Zarlino ( lnflit. Har-
m,>n. P. 1. cap. 18.) , Pietro> Gaftendo ( Manud. ad Tbear. Mufi. cap. 3 . Tam. *\. 
pag. 645. , Lemme Rof/i ( Sift Mufi. cap. 3 . ». 4 . ) , ed altri fojlengono 
effer XVI, perche conftderano I'accennata Corda _| come totalmente diverfa 
dalla b particolare del Tetracordo Synemmenon . Tuttavia a me pare , che 
quefte tre opinion! , fra molte altre le principali , poffano agevolmtnte canci-
liarfi con quella de' Greci. Quefti , affegnando un name particolare e difttnto a 
ciafcuna Corda de' cinque Tetracordi , toltone le Congiunte , le quali ritengono 
V ifteffo nome , ne affegnarcno X V 11 I • e quelli per le ragioni accennate ne 
ftabilirono, chi X1X , chi X V, e chi XV I -. ed ecc0ne la dtmoftrazione pra. 
ttea . 

I.i'ftr.ic. \l Tetr. iV.Tetr- V.Tetr. I.LTetr. 
Siftema di UbaJdo , e di Oddone- A B C D E F G a t j c d e f g . aa a « c d 
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Comunque fiafi, le Corde in quefto Siffema null'altro 
fanno, falvoche determinare i Gradi di quefte Scale, owe. 
ro terminare gl' Intervalli, nel qual termine confifte la 
perfezione d' ogni Tuono, o Suono mujicale . 

I Gradi, o Suoni di quefta Scala effer vedemmo parte 
Con foni, e parte Diffoni. I Confoni erano la Quarta, la 
Quinta, e 1' Ottava, con le loro replicate, cioh V Undeci. 
ma, la Duodecima, e la Decimaquinta, d 'una mifura fem
pre ovunque si ftabile e fiffa, che quefti rifpettivi Intervalli 
rimanevano immutabili, talmente per6, che J' Ottava era 
uguale alia fomma degl'Intervalli di Quarta, e Quinta , che 
la componevano (130); e quindi fottratta la Quarta, o la 
Quinta dall' Ottava, il rimanente rendeva 1' altra compo-
nente Confonanza (131). 

VUn. 

03». 

(131) 

Quinta 
Quarta 

Ottava 
Ottava ne' primi termini 
Ottava * - . 1 
Quinta fottratta 4 $ 

Quarta ) 6 : 4 

Ottava 
Quarta fottratta 

Quarta 
) 3 : 1 Quarta ne' primi termini. 

Per far vedere la corrifpondenza di alcuni termini, de' quali noi ci ferviamo, 
eon quelli, che fono in ufo appreffo i Geometri, non fare! fuor di propofito I'av. 
vertire , che quando da noi fi dice , che dalla fomma a differenza di certi Inter, 
valli rifulta la Proporzione di un certo Grado come dell' Ottava , o di altra 
voce , i Geometri fi efprimono colle Ragioni compofte, per le quali bifogna mol-
tiplicare infieme gli Antecedcnti, e i Confeguenti di due a pie ragioni. Siena 
tre linee A , B , C 

4 
A 

B 

• % 

! 

ha Ragione della prima all' ultima fi dice dai Geometri campofla della Ragione 
di A : B , e di B : C . Sia A — 4 , B — 3 , C — 2 ; far a dunque A : C nella 

comp.fia di *E * » onde fatti i pradotti degli antecedent/ , e dei confeguen
ti fi avri iz;6, la qual Ragione e la fteffa di 4 : 1 . Chi non vede, che di
mi nuclide fi la grandezza della linea A quanta e la differenza, che paffa tra A 
e B , e quanta e la differenza, che paffa tra B < C , fi ottiene. in ulfmo la li
nea C i il pe*che non fard impropria la efprejfione di cui noi ci ferviamo per 
le Corde muficali, riferendo le loro Proporzioni alle fomme, 0 fottrazioni degli 

- op t 
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Ottava Quinta Qaarta 
Ottava 

% 

Quinta 
U 

Quarta 

L5 Undecima, prima delle replicate , veniva compofta 
dell' Ottava, e della Quarta (132); la Duodecima dell' Ot

tava , 
Intervalli, cbe fra effe fi trovano, Succede talvolta, che le dijferenze , o Inter
valli non fieno tutti o in ecceffo, o in difetto , ma uno per efempio in eceffo , 
e V altro in difetto, allora i due Intervalli dcvranno efiere differentemente ap-
plicati • come per efempio fe avremo tre linee A , B , C 

A * 

B . ! 

c _ 
la prima 4 , la feconda 1, la terza 3 ; nel qual cafo levando dalla prima linea 
0 corda la differenza , che paffa tra A e B , e poi aggiungendo la differenza, 
che pajfa tra B e C , ci incontreremo nella linea C , e giaccbi la Ragione di 
4 : t dd I' Ottava, e di t r 3 di la Quinta, concluderemo , che V intervallo 
della Ottava diminuito dell' Intervallo della Quinta forma una Quarta , Kel 
primo efempio I' Intervallo della Quarta fi accrefce dell' Intervallo della Quin. 
ta, e ne rifulta I' Ottava , Per queffo accrefcere , 0 fminuhe gP Intervalli ne 
e derivata l' efpreffione , che facendo la fomma di una Quarta, e di una Quin
ta , cioi accrefcendo I' Intervallo di una Quarta di tanto quanto i I' Intervallo 
della Quinta , ne rifulta I' Ottava , e per lo contrario , fe fi fminuifce I' Inter
vallo della Ottava di tanto quanto £ V Intervallo della Q\uinta , ne proviene 
la Quarta, oppure levando la Quarta dalla Ottava , n* proviene la Quinta , 
Percio , che riguarda il fecondo efempio , che abbiamo propoflo , dir anno i Geometri . 

come prima, cbe la ragione di A : C e compofta di t:'.\. . dalle quali fi racco-

glie, fatti i prodotti come fopra , la Ragione di 8 : 6 , che e quella di 4 : 3 , 
cioi di A : C . Chi volejfe msttere per antecedente di ciafcuna ragione la quan-

titd piii grande , e fcriverle a queflo modo 4 | * , allora fi dovrebbe fare la 

motiplicaziane in croce , e dire, che A fia a C nella eompolla della diretta di 
4 : x, e della reciproca di 3 a 1 . Per la qual cofa ci farmaremo quefta regola. 
che procedendo/! fempre verfo I' acuto , , fempre verfo il grave , le ragioni faranno 
tutte dtrette, ma quando fi faccia in fenfo contrario, ne verranno alcune Ra-
gioni rcaproche . 

( l3») % : 1 Ottava 
4 : 3 Quarta 

8 ; 3 Vndecima, 0 fia Diapafon Diatefiaron. 

*_ 



iff' 

238 DiffertazJone Seconda. 
tava, e della Quinta (133); e in fine due Ottave congiun-
te componevano la Decimaquinta (134). ultima delle Con. 

fonanti replicate (135)* 

V--H-S-H 

Ottava Quarta 
Undecima 

8 
U -» 

Ottava Quinta 
Duodecima 

i 

Ottava Ottava 
Decimaquinta 

_ — : J 

ii 

L' Ottava pero , che comprende tutti gl' Intervalli 
muficali, nell' effere compofta della Quarta, e della Quinta, 
per la varia fituazione di quefte rilpetto alia Fondamentale, 
diede occafione alle due famofe di lei diviftoni, cioe all' 
Atlmonica, ed all' Aritmetica. Imperocche una tale com
pofizione comprendendo due Intervalli, e tre termini, de' 
quali il primo h fempre la Fondamentale , fe la Quarta _• 
il fecondo termine , la Trogreffione b Aritmetica ; e fe in 
luogo della Quarta, dopo la Fondamentale, vi ita la Quin. 

ta, 

O33) 

C34) 

2 
3 
6 i Z 

1 '- * 

Ottava 
Quinta / 

Duodecima , o fia Diapafon Diapente 
Duodecima ne'primi termini. 

Ottava 
Ottava 

4 : 1 Decimaquinta, o fia Dif-diapafon . 
(135) Abbenche' i Greci convengano , effere fei le confonanze, le quali in fe 

contengono la ferie delle quindici Corde, a cui naturalmente pub eflenderfi la 
voce umana • cib non oflante, ficcome Omni confono intervallo ad Diapafon ad-

^ - d i t o ; & majorc , & minore , & aequali, totum evadit confonum, come fcrifft 
Ariftoffeno (Harmonicor. Element, lib. i . pag. to. ex Verf. Meibom.) cos), unen-
do le voci virili con le puerili, gli ftrumenti gravi con gli acuti, fi pub , ag-
giungendo alia Dif-diapafon altre Confonanze , accrefcerne il numero • nel qual 
fentimento concorrono , oltre il citato Ariftoffeno, anche Euclide (Introducl. Har. 
mon. pag. 12. 13. ex verf. Meibom. ) , Gaudenzio ( Harmon. Introduft. pag. 12. ex 
Verf. ejufd, Meibomii ) , e Briennio ( Harmon, lib. x. pag, 394. ex Verf, y/fallis). 

' 
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ta, la Trogreffione b Armonica ; la quale per6 per una certa 
di'lei forza e vivezza , che contenta V udito a fegno di 
quietarlo affatto, ottenne nella muficale provincia , fopra 
r Aritmetica , la preminenza (135). 

Dal che n' e venuto preffo ai Pratici come Precetto , 
che fe nella divifione dell' Ottava , la parte piii c o m , vale 
a dire la Quarta , fegue tofto alia Fondamentale, la divifione 
fia Aritmetica, e fe tofto vi fegue la parte piu lunga, cic£ 
la Quinta, la divifione fia Armonica; e quefto precetto non 
folo fi eftende ai mentovati Intervalli, mentre dividono V Or-
tava, ma ancora agli altri , maffime alle Quinte. 

Divifione Armonica dell' Otta-va. 

f.t nttifii 

r- •nr •1 

IzizzzzzzzzzzEz 
Quinta 8 Quarta £ 

4 * 
differenza differenza 

Ottava 
2 J 

G g Divi-

(136) Di qu) fu , che i veri Maeftri dell'Arte noftra ebbero fempre in mtra 
VArmonica , gelofi a tutto potere d' introdurla ne' primi Concert! , fenza efclu. 
fione dell' altra, riferbandola come ripiego di qualche occorrenza. Ecco la ragio
ne da molti bramata , per cui niun Componimento ne pub aver principio , ne 
fine in Quarta e Sefta , 0 Terza e Sella , ne terminare mai in Terza minore . 
Altrimenti operando rimarrebbe I'udito difguflato dal minor piacere, che feco 
porta la Progreffione Aritmetica , la quzlc ne' fuddetti cafi dando principio all' 
Armonia, mai fervirebbe all' intento dell'Arte , che vuole al poffibile appagato 
V orecchio. E fe forzata dalla fcielta de' Tuoni, abbia a cominciare e profe-
guire Componimtnti in Terza minore totalmente di Progrejfione Aritmetica, 
vuole il dovere, e certamente ogni piii claffico efempio lo vuole, ch'efii dalla 
Terza maggiore di Progrejfione Armonica fiano terminati. Vedi Adriano Wilaert, 
Criftoforo Morale*, Francefco de Layolle, Giacomo Arcadett, Gio* Pier-Luigi da 
Paleftrina , Giofeffo Zarlino , Gia: Maria Kanino , Orlando Laffo , Francefco So-
riano , P. Coftanzo Porta, Lucca Marenzio , Prencipe di Venofa , F-ancefco Fog. 
gia , / ' Abbate Stefani, Gio*. Paolo Colonna , e tra gli Organifli M. Antonio 
Valente, Claudio Merulo, Andrea e Gioanni Gabrielli , Luzafco Luzafchi, 
P.Girolamo Diruta , Sperindio Bertoldo , Gio: Maria Trabaci , Girolamo Frefcobal. 
dt , Michel' Angiola Rofti, Fabrizio Font ana, Gio; Maria Cafini , Domenico Zipali. 
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Divifione Aritmetica dell* Otta-va. 

if* _ ~ 
Qa»«.tf 
~ $ ~ 

3 
Quarta 

1 2 6 
3 5 

differenza differenza 
Ottava 

_ J 
1 

Or paffando ai Diffoni, egli e certo , che red&ado ftabili 
le Corde eftreme di ciafcuna delle accennate Confonanze, non 
folo erano Diftone appreilo 1 Greci le me die frappofte , che 
fono i Semituoni , i Tuoni, le Terze, le Sefte, le Settime, 
il Tritono, e la Semi-d/apente, fecondo noi , Quinta falfa, 
ma molte mutabili, talmenteche tanto la diverfita dei Cr<?-
*«•**, quanto Ja varieta in ogni Genere di greca Mufica, 
dalla loro rnutabilita venivan prodotte (137). 

JU 

__ J2 
u 

J2 o 
i s __. 2 "2 __ 2 2 j 
« re a 3 re 3 3 re 3 
OI _ S 2 m 2 _ S 2 

JU 
15 15 

3 

s 

JU 

IS J2 
__ a a *% 2 2 _5 
rt 3 3 2 3 3 re 

£ 2 2 <« 2 2 to 

yy±fc5*fc=S_«±*| 
i . Tetrac. 11. Tetrac, 
I 1 1 — _ J L 

I . I I . i . l . H I . 3. 4. IV . 

Ill, Tetrac, 
1 

lV.Tetrac. V.Tetr. 
I II 

5. <S. V. V I . 7. 8. VII.51.10.VIII. 
i f 

Tale adunque mutabilita di cor/fc J»J?^/* ritroveraffi 
fenza 

( 1 3 ) Euclidet Introd. Harmon, pag. 6. ex Verf. Meibom. Horum verd , 
quos reeenfuimus , fonorum alii funt ftantes: alii mobiles. Stantes funt, qui in 
diverfis generibus loca non mutant , fed in una finitione confifturit. Mobiles 
v e r 6 , qmbus c o n m n u m accidi t . In diverfis enim generibus diverfa habmt 
Joca , nee in una finitione conlillunt. Bacchius Senior Intrcd. Art. Mufi. pag. 
8. ex Verf. M"ibom. Fx his ( fonis) quot funt ftantes? Odo . . . . Mobiles vero 
quot t Decern. Gaudent tut Harmon. Introd. pag. 18. »x Verf. Meibom. 

' 

http://VII.51.10.VIII
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fenza dubbio nelle due Quarte, che col Tuono frappofto, 
da cui fon divife, compongon l'intera Ottava (138), dal 
qual Tuono, unito a qualunque delle dette Quarte vien 
prodotta in oltre la Quinta (139). 

Ottava 

___,-
2 

r 2 

Quint» 

>m 

IZZZZZ& 

Quinta 

: $ — : 
2«arr« 

4 

r«o»o 

IL 9̂  

8 

£««. f„i 

4 

Quefte Quarte, effendo fonti principali di quafi ogn' 
altro Intervallo in quiftione, quelle perci6 fono, ch' io 
qui prendo a fvolgere, e maflimamente le Diatoniche, 
come d' un Genere il piu addatto a quel chiaro nfcontro, 
che occorre al total noftro intento, non omettendo a pie
no lor lume la dichiarazione degl' Intervalli qui fopra av-
vifati , aventi talvolta con effe mufical conneffione . 

La Quarta di quefto Genere, dicemmo altrove , con-
ftare di due Tuoni, e d' un Semituono, il quale, come 
ognun vede, variar potendo di 'fito nell' intero Interval* 

Gg 2 lo> 

(138) 

7* 

(139) 

t t 

4 : 3 
9 : 8 

4 : 3 
1 4 4 : 7 1 

_ '. 1 

4 : 3 
9 : 8 

3 6 : 1 4 
3 : * 

Quarta 
Tuono 
Quarta 

Ottava 
Ottava ne' primi termini. 

Quarta 

Tuono 

Quinta 
Quinta ne*primi termini. 

1 

* 
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lo, cagiona le notilTime tre Spezie, o Figure della Quar
ta (140). 

Ma 

(»4°- Ariftoxenut Harmonic. Elem. lib. 3. p. 74. ex Verf. Meibom. Poftea 
fciendum , quarnam & qualis fit fecundum fpeciem differentia. Nihil vero no
bis differt, S P E C 1 E M diccre aut f l G U R A M . Ambo enim hare nomina' 
ad idem referimus. Fit au t em, cum ejufdem magnitudinis, ex iifdem , magni. 
tudine & numero , incompofitis compofitae, ordo variationem accipit. Hoc vero 
ita determinato tres effe ipfius Dtateffaron fpecies, eft monftrandum. Prima 
qu idem, cujus fpilfum (ideft Semitonium) in g r a v e . Al te ra , cuius Diefis 
(Semitonium) in utramque partem Ditoni eft fita. T e n i a , cuius fpiffum {Se. 
mitonium) in acutum Di ton i . Jam ve ro , fieri non pofle, ut pluribus modis, 
quam his partes ipfius Diateflaron inter fe varientur, facile confpicitur. Eucli. 
dei Introd. Harmon, pag. 14. ex Verf. Meibom. Ariftides Quintilianut de Mufi. 
lib. t. pag. 17, ex Verf. Meibom. Gaudentius Harmon. Introd. pag. r8 . ex Verf, 
Meibom. Bacchius fenior Introd. Art. Mufi. pag. 18. ex Verf. Meibom. La difpo. 
fizione di tre quantitd in ferie effere non pub fe non triplice , e quindi effer 
non poffono, che altrettants le fpezie , 0 fieno le difpofizioni dei tre Intervalli 
component! la Quarta . Quefti Intervalli due Tuoni effendo , ed un Semituono , 
fuoi, cominciando dal Semituono, porvi in appreffo i due Tuoni, ed eccati una 
fpezie • puoi porre in mezzo ai Tuoni il Semituono, eccoti un' altra fpezie ; 
fuoi in fine anteporre amendue i Tuoni al Semituono , ed eccoti la ter&a fp'Zie, 
Tutti in quefto cogli Antichi convengono i non cos) perb , fe fia Queliione , a 
quale di quefte tre fpezie dar debbafi la preferenza . I Greci erano per il Semi, 
tuono, che daffe principio alia Quarta , come dall'Efempio efpoflo , Gu<da Aretino 
( Microlog.) voile il Semituono frappofio ai Tuoni; A b C D ; h C D E • C D E F . 

l.fpet. 1 fpez, i'J'fei,. 

11 Zarlino ( lnflit. Harmon. P. 3. cap. 14. Dimofiraz. Hzrmon. Ragionam. 1. 
Definiz.to.) unendafi al fentimento d' altri di lui anteceffori , tofpofe fempre 
a, Tuon, ,1 Semituono T A q C ; A % C D ; fcj C D E . Quanta ai Greci / / cui 

l-fpe-z.. t.fpez- 3-fpez. 

Tetracordi eomineiavano dal Semituono Corda ftabile, di qu) pure doveva aver 
principio la loro Quarta, e qumdi'all' altre quefta fpezie anteporfi. Guida Are. 
Una avuti in viHa i Tuoni Ecclefiaftici , il pit grave de' quali , cioe il fecondo 
voleva la Quarta col Semituono fra i due Tuoni, cos) la voile anch' effo prcfe-
rita ad ogn'altra, e con efio pure cib vollero : Marchetto da Padova { Lucidar. 
on Arte Mufica Plans, cap. 63. Ex Cod. Vatic. %l%t. ex Cod. Ambrof. D. 5. in 
fol. Trail. 9. cap. g. ) Profdocimo de' Beldemandis ( Trail. Plana Mufi. ) Guiller. 
mo de Fodio ( Comment ar. Mufi. lib. 1. cap. lQ. ) Francbin. Gaffurio ( Pratl. 
Mufi. lib. 1. cap. 5. Angel, ac Divin. Op. Trail. 1. cap. 6. De Harmon. Inflrum. 
iib. -.cap. 11. ) Franc. Tovar ( Mufi, Prat. lib. i . cap. i9.) p . Bonav. da Brefcta 
(Venturina cap. 14. Cod. M.S. R'gula Mufi. Plana cap. tf. 1 P. Simeone Zappa 
Aquilano ( Reg. de Canto Fermo, e Figur. cap. i9. j pietro Aron [ De Injlit. 
Harmon, lib. 1. cap. u . ] Giac. Fabra Stapulenfe ( D. Mufi. lib. 4. n. 9 . ) Pier 
Maria Bonini ( Obferv. Mufi. TratT. 1. cap. 7. ) p. Angelo da Picitone ( Fior 
Angel, lib. I . cap. 58.1 Henr. Lorito Glareano ( Dodecachord. lib. 1. cap. _8. ) 
Luigi Dentice { Dial, della Mufi, I Gio: Maria Lanfranco ( Scmttlle di Mufica 
p* 3* pag, li}-) D, Ricola Vtcentino {Antic. Mufi, lib. 3. cap. %.) P.llluminat* 
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I. Spezie della 
Quarta 

Semit. Tuo. Tuo, 

' II. Spezte della 
Quarta 

Tuo, Tuo. Semit. 

1 
111. Spezie della 

Quarta 
Tuo. Semit. Tuo. 
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Ma prima di piii inoltrarfi, ad evitare gli equivoci, 
conviene fpiegarfi fopra il fignificato del Semituono, molto 
diverfo nell'affare muficale da quanto raffembra. A prima 
giunta pare, che il Semituono debba effere un mezzo Tuono, 
e pure nell' Arte noftra non piu vale, chs a dinotare o il 
refiduo, che da due Tuoni manca alia Quarta (141), o ci6 

che 

Aiguino ( Ilhimin. de Tuoni lib. I . cap. I I . Teforo lllumin. lib. I . cap. 9. ) 
V ultima fpezie , cbe premette al S<mituono i due Tuoni , poiche da. principio 
alia Scala ufuale del noftro Canto d' Efacordi compofta , per cib diede motivo a I 
Zarlino , a Gioanni Cottonio ( Mufi. ad Fulgent. Ep. Anglor. cap. 8. ) ad un 
Ananimo della Vaticana ( Libellut Mufi. addifc. Cod. n. 5129. pag. I47. & feq. ) 
Andr. Ornitoparco ( De Arte Cant. Microlog. cap. 7. ) Erman. Finecb ( Frail. 
Mufi. de Interval. ) Franc. Salina { De Mufi. lib. 4. cap. 3. p. 181. ) CnHof. 
Tom. "Williferi [Mufi. Figur. Pracep, cap. 10. pag. 16.] di dare convenevolmente 
a queft* accennata fpezie la preminenza . 

(141) 9 : * I Due Tuoni maggiori 

" i l l 64 
156: *43 Limma, 0 Semit, min., refiduo cbe manca al compimento della 

5184^ * ° 7 j 6 : *555 i Quarta 
-• 4 5 3 Quarta ne' primi termini. 

Potiamo anche rilevare la Propariione dell accennato Limma fottraendo i due 
Tuoni dalla Quarta, come actenna Boezio Mufi.lib. x.cap.f*. Cum enim ex Sef-
quitertia proportione, quae Diateflaron ef t , duae Sefquiodava. habitudines, quae 
Toni fum, auferantur, relinquitur fpatium : quod Semitonium vocatur. 

81 ^ 6 4 Due Tuoni maggiori detratti dalla 
( 4 3 Quarta 

•*}<> *, »4j Limma , 0 Semituono minore . 

* 
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244 Differta&ione Seconda. 
che manca da quefto refiduo al compimento del Tuono. Con 
tutto cio comunque dinoti , non mai certo fignifica un 
mezzo Tuono (142). 

Preffo de' Greci il Semituono ebbe anche altri nomi 
ad indicare la varia di lui eftenfione, corrifpondente alia 
diverfa eftenfione dei Tuoni, che entravano a conftituire 
la Quarta. Puo quefta comporfi, ftante ci6 che dicemmo, 
quando da due Tuoni maggiori, e da un Semituono minore ; 
quando da un Tuono maggiore, da un Tuono minore, e da 
un maggior Semituono (.143). Il Semituono minore nel primo 
cafo fu dai Greci nominato Limma, il cui reftante, per 
arrivare al Tuono, nominavano Afiotome (144). Il fecondo 
cafo era quello, ove il refiduo, non meno alia Quarta, 
che al compimento del Tuono, riteneva lo fteffo nome di 
Semituono, non mai perd giungendo ad effere la metaA'un 
Tuono . 

Egli h vero, che Ariftoffeno pretefe di farlo la giugner 
r e , 

(141) Gaudent ius Introd. Harm. pag. t%. ex Verf. Meibom. Catterum quod 
hemitonium appellatur , non eft accurate hemitonium. Boetius loc. cit. Videntur 
enim Semitonia nuncupata , non quia vere tonorum fint medietates, fed quod 
fint non integri T o n i , huiufquc fpatii quod nunc quidem Semitonium nuncupa. 
mus ; apud antiquiores autem Limma vel Diefis vocabatur. Idem lib. 1. cap. \6. 
Nunc hoc tantum nofle fufBciat, quia nunquam Tonus in gemina acqua dividi tur . 

(143) 9 ; 8 Tuono maggiore 
1 0 : 9 Tuono minore 

9° J 7-
i<5: 1 j Semituono maggiore refiduo che manca al compimento della 

6Q-) 1440: 1080 Quarta 
3 5 4 : 3 Quarta ^ ^ ^ _ _ _ _ _ 

9 0 X 7 ! ^.!l.U.m' um maZ-' Valtro min* detrain dalla 

4 : 3 Quarta ne' primi termini. 
90 v 7* 
4 X 3 

o I *8S i *7° Semituono maggiore 
> 161 i j 

3 Quarta 

> 16 *. 1J Semituono maggiore ne'primi termini 
Ptolemms Harmonuor. lib. ,. cap. , 6 . ex Verf.^alls . Porphirius Comment, in 
_. lib. Harmonuor. Ptolem. cap. i . ex Verf. ejufd. yralii, JZppe„dt - ' 

(144) Gaudent,*., lac cit. Sed d.eirur commymter hemit6nium , pr .prie au
tem L i m m a . . . pag. -6. Quart minus eft id quod hen, tonium dic i tur . quam ut 
vere lit hemitonium, atque ea de caufa lunma eft adnellatum, habetque ratio-
n e m , quam 143 ad M < 5 . Id autem, quod Limmari deeft ad complendum To
n u m , vocatur Apotome. Boetiu, lib. 3. cap. j . E X hoc igitu. Philolaus duas 
efticit par tes , unam, quae dimidio fit major , eamque Apotomen vocat, Zar. 
Im, In/lit. Harmon. P. 1. cap. 16. . 8 . Dimofir. Harmon. Ragionam. 2. Defin. 
at. 13. Galilei Dial, della Mufi. pag, 7. ' 
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r e , componendo la Quarta di trenta parti egualifsime, 
dodici delle quali ne dava ad ognuno dei due di lei Tuoni, 
e fei al fuo Semituono (145); ma in fatti non altro fece 
fe non pretenderlo, talche Euclide (146) , feguitolo altro-
ve, qua" giunto, fugli forza abbandonarlo; ma di quefto 
piu diffufamente a fuo tempo. 

In tanto quefto Semituono, per noi Seconda minore, 
veniva dagli Antichi cosi divifo, che 1'uno era maggiore, 
e I 'altro minore ^147), la natura e differenza de* quali 
non puo meglio efprimerfi , fe non all'ufo loro col mezzo 
delle riipettive Proporzioni di ciafcuno. 

II Semituono adunque minore chiamato Limma, fi com-
poneva dalla Proporzione, come 256 a 243. Il maggiore 
chiamato Apotome fi componeva dalla Proporzione, come 
2187 a 2048. La loro dirferenza confiftente in una piccola 
parte, cioe nel Comma antico, fi componeva dalla, Propor
zione, come 531441 a 524288 (148). 

Quefti fono i Semituoni principali dei Greci nel Genere 
Diatonico, a cui ne furono pofcia aggiunti altri quattro. 
11 primo detto anch' effo minore, conftava della Ragione 

di 

iii 

(14J) Arifloxenus Harmonicor. Element, lib. I . pag. t*-. & alibi ex Verf. 
Meibom. Ptolemnus Harmdnic. lib. I . cap. xx. tx Verf. ~W''aliis , il qual Tolomeo fi 
ferve di Humeri il doppio maggiori , dando 14 parti a ciafcun Tuono , e dodici 
al Semituono. 

(146) y/fxllis Appendix de Veter. Harmon, pag. 169. Euclides ipfe, caetera 
Ariftoxenus , ( qui per totam Introdu-tionem Harmonicam Anftoxeni veftigiis 
preffe infiftit), in f«_tionc Canonis, demonftrat Limma (quo Diateflaron fu-
perat Di tonum ) minus effe quam Hemitonium. 

(147) Gnudentius he. cit.... itaut hemitoniorum alterum fit majus, alte. 
rum minus. B„etiui Mud. lib. 1. cap. 16. Sed utraque Semitonia nuncupantnr. 
Non quia omnno Semitonia ex aequo fint media, fed quod femum dici folet, 
quod ad inregntatem uique non p. rvenit. Sed inter haec unum majus Semito
nium nun<up,/Ur, aliud minus. Gaffurius Thearic. Mufi. lib. 4. cap. 3. Semito. 
nium minus return toni dimidium non attingit. Majus vero ipfius Toni dimi-
d>um excedit ea ipfa p .rt'cula , qua minus Semitonium ab ipfa Toni dimidjo 
luperatur. P. G*egor. Reifcb in Margar. Philof. lib, j . Trail. X. cap. I I . 

(*48J 1187 y 104. Apotome, 0 Semituono maggiore 
___l56 *4j Limma , 0 Semituono minore 

53 l44U 5*4*88 Comma antico-
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di 25 a 24 (149); Il fecondo detto medio, conftava della 
Ragione di 135 a 128 (150); II terzo detto eflo pure mag. 
gtore , della Ragione di 16 a 15 (151); L'ultimo in fine 
detto il Maffimo , della Ragione di 27 a 25 . 

Ecco le diverfita del Semituono, Pafliamo a veder 
quelle del Tuono, o\.vero Seconda maggiore. Quefto Tuono 
viene pari mente divifo in maggiore, ed in minore. La 
Ragione di quefto e quella di 10 a 9 ; 1'altra di quello di 
9 a 8 . La differenza de' quali confiftente in una piccola 
parte , cioe nel Comma moderno, fi compone della Propor
zione come 81 a 80 (152). 

I Semituoni effendo ognuno circa una mezza parte del 
Tuono, due di quefti per neceflita verranno a comporlo, 
e quanto al maggior Tuono pu6 accadere in tre modi; 
quando tu unifci V Apotome al Limma (153); o il Semituono 

mag. 

(149) 1/ Semituono minore col Comma moderno forma il Semituono medio 
%% : 14 Semituono minore 
81 : 80 Comma moderno 

\ aoif : 1910 Semituono medio 
J^i 13$ : i*8 Semituono medio ne' primi termini, 

(150) Il Semituono medio col Comma moderno forma il Semituono maggior gre* 
co , 0 fia Apotome 

J J J : n 8 Semituono medio 
81 : 80 Comma moderno 

_? 10935: 10140 Apotome 
**i 4187: 1048 Apotome ne'primi termini. 

(151) II Semituono maggiore col Comma moderno forma il Semituono majfimt 
XS *. 15 Semituono maggiore 
81 : 80 Comma mod-mo 

-*\ 1196:1200 Semituono maffimo 
* \ %•**, 15 Semituono maffimo ne' primi termini. 

(151) 9 v 8 Tuono maggiore 
81 80 Comma d<tratto 

V-
710:648 Tuono minore 

10 : 9 Tuono minore ne' 
primi termini. 

Po 

10 : 9 Tuono minore 
8 1 : 80 Comma aggiunto 

810:710 Tuono maggiore 
9 .* 8 Tuono maggiore ne' primi 

termini . 

os.) a 187 : 
x$6 : 

1048 
*43 

Apotome 
Limma 

$1208; 
55987* : 497664 Tuono maggiore 

9 ; 8 Tuono maggiore ne'primi termini. 
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maggiore degli aggiunti al medio (154) ; o finalmente il 
Semituono maffimo al minore degli aggiunti (155). 

Quanto al Tuono minore, formato fimilmente di due 
Semituoni, puo nafcere in due modi; cioe quando unifci 
il Limma col medio (156); e quando unifci il Semituono 
minore degli aggiunti col maggiore (157) della fteila forta, 
nelle quali operazioni giova avvertire, che 1'unione di 
cui parliamo e una pura compofizion di ragione, fecondo il 
far de' Geometri (158). 

Dichiarati e divifi abbaftanza i Tuoni e Semituoni, ecco 
in efli gli Elementi a formare la Quarta Diatonica neceffari 
poich&, febbene ancor la Terza ferve a tal' uopo fendo 
quefta compofta anch' effa di Tuoni, e Semituoni, ogni 
formaztone fi rifolve finalmente negli accennati Elementi. 

La Terza va ancor effa del pari col Tuono e col Semi
tuono in quefto, che ve n' ha di due forte, cioe 1' una 
maggiore, e 1'altra minore. In cinque modi puo farfi la 
compofizione di quefta Terza minore; Il pr imo, quando al 

H h Semi-

(154} 135 : 1x8 Semituono medio 
16: 15 Semituono maggiore 

1 ii6o : 19x0 Tuono maggiore 
U°S 9*. 8 Tuono maggiore ne'primi termini. 

055) Semituono maffimo 
Semituono minore 

•'} 

47 : *S 
1 5 : 14 

675:600 Tuono maggiore 
9 : 8 Tuono maggiore ne* primi termini. 

Ci5«) 156: 143 Limma 
135: 1x8 Semituono medio 

345* \ W60 : 3 l x 0 4 Tuono minore 
S 1 0 ; 9 Tuono minore ne' primi termini, 

C'57) 25 .* 14 Semituono minore 
1 6 J I 5 Semituono maggiore 

40 \ 4°° : 3<So Tu°"° mi>>orc 
1 0 : 9 Tuono minore ne'primi termini. 

(158) Vedi I'Annotazione (331) pag. 1^6. 

I 
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Semituono maggiore s'unifca il Tuono minore (159). L altro 
quando s' umfcano il Tuono, ed il Semituono amendue 
ma-rgiori (160); Il terzo lo fa il Semituono minore antico 
o fit Limma unito al Tuono maggiore (i6r . il quarto vien 
fatto dal Tuono maggiore col Semituono minore ( i * O j e 

(159) 10 : 
1 6 : 

9 Tuono minore 
15 Semituono maggiore 

1 6 0 : 135 Terxtf minore Diffonante ^ \ _ 
U 3 1 : X7 Terza minore Diffonante ne'prim, termm, 

81 : 80 Comma moderno aggiunta 

\ x 5 9 i : x i 6 o Terza minore confonante 
*-$%j 6 : 5 Terfcrt minore confonante ne'primi termini, 

(160) 9 : 8 Tuono maggiore 
1 6 : 15 Semituono maggiore 

\ 144:1x0 Terza minore confonante 
b 6: 5 Terza minore confonante ne'pr 

(161) 2 5 6 : 243 Limma 
9 : 8 Tuono maggiore 

2304: 1944 Terza minore diffonante 
*]i\ 3x : X7 Terza minore diffonante ne'primi termini 

' 8 1 : 80 Comma aggiunto 

imi termini. 

2591:2160 Terza minore confonante 
*M**] 6 ; j Terza minore confonante ne'primi termini. 

(161) 9 : 8 Tuono maggiore 
25 : 24 Semituono minore 

1 2 5 : 19* Terza minore difionante 
1x8 : 115 Diefis Enarmonico moderno aggiunto 

•s 18800: X4000 Terza minore confonante 
4800C 6 , j Terza minore confonante ne'primi termini. 

Queflo Intervallo da Giofeffo Zarlino , Vincenzo Galilei, Lemme Rofi, ' ig 

altri vien chiamato Diefit Enarmonico, cui affegnano la Proporzione di 1*8:1*5 > 
ed e I' ecceffo onde il Semituono maggiore in ragione di 16 : 15 fuper a il minore 
in ragione di x5 : 24 

16 v 15 Semituono maggiore 
1 5 ^ 2 4 Semituono minore detratto 

1 ?84 •" 37 5 Diefis Enarmonieo moderno 
**i 1x8:1x5 Diefis Enarm. moder. ne'primi termini • 

Cow* queflo Intervallo poffa dirfi Diefis Enarmonico altrove il vedremo. Per oU 
bafterd avvertire,, non aver effa veruna Proporzione di quelle , cbe Arcbita, dri
ft ofieno , Eratoftene , Didimo , e Tolomeo affegnarono all' Enarmonico ; e in tt,,,t0 

fu cib ora non mi eftendo , parte per effer fuori del noftro propofito , e parte p 
averlo pofcia diffufamente a trattare. 

I 
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F ultimo dal Tuono minore col Semituono maffimo (163). 
Quanto alia Terza maggiore in tre maniere fi compo-

ne, cioe: dalla congiunzione di due Tuoni maggiori (164) 
da quella di un Tuono maggiore, ed un mjnore (165); e 
dall'altra di due Tuoni minori (166). 

Quefte tante combinazioni, nel fecondare che fanno 
la varieta ricercata dall'affar muficale, non poffono fem
pre affatto fervire a quella giuftezza di Proporzione, che 
richiedertbbe nel fuo rigore la Confonanza delle Terze. La 
divifione della Quinta ci guida a quefta giuftezza , for-
mando fempre due Terze, una maggiore, e 1'altra minore, 
in modoche la giuftezza di quefta confifte nella Proporzione 
di 6 a 5, e dell' altra in quella di 5 3 4 ; onde ne viene 
una Proporzionalith Aritmetica, che porta la Terza maggiore 
verfo 1' acuto , e la minore verfo il gra-ve, Da quefta Pro-
porzionalita fi paffa facilmente all'altra notiflima Armonica, 
che produce anch' effa le fteffe due Terze, ma fituate al 
contrario, cice la minore verfo 1' acuto, e la maggiore 
verfo il gra-ve , 

H h 2 Di-
1 0 : 9 Tuono minore 

27 : 25 Stmitucno maffimo 

1 270:2x5 Terza minore 
"*' 5 6: 5 Terza minore ne'primi termini. 

(i«4> 9 : 
. : 

8 Tuono maggiore 
8 Tuono maggiore 

8* y 64 Terza maggiore diffonante ne'primi 
%i 80 Comma dttratto 

termini 

, , \ 6480:5184 Terza maggiore confonante 
5 5 : 4 Terza maggiore confonante ne'primi termini. 

(165) 9 : 8 Tuono maggiore 
10 : 9 Tuono minore 

(166) 

1 8 . 9<» : 7 * Terza maggiore 
J 5 : 4 Terz,<« maggiore ne'primi termini. 

1 0 : 9 Tuono minore 
*e>; 9 Tuono minore 

i o o ; 81 rerz.tf maggiore diffonante ne'primi termini 
8 1 : §0 Comma aggiunto 

16x0 j 8100:6480 Tens* maggiore confonante 
5 : 4 Terza maggiore confonante ne' primi termini, 

,zt 

J 
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Divifione Aritmetica della Quinta * 

6 5 
r • - ' •——>——-» r ~ ' i 

• 

Terza minore 

r* 
m 

Z>r£« maggiore 
11 nu 

i\ O 

:. $__ 9 _.__—_—__. —. 

5 4 
r x 

differenza differenz* 
Quinta 

1.1 I .1111 Ml l l l l 

Divifione Armonica della Quinta. 
6 

-"5 r-

^_ 

Terza maggiore 
1 

Terza minore 

O — 
1 O 

A 
— _ . _ — _ . _ _ . _ _ . _ _ — _ _ w _ . _ . _ _ _ - . » . — 

15 12- 1 0 
3 2 

differenza differenza 
Quinttt 

Qualunque altra combinazione di Tuoni e Semituoni ci 
porta fuori dell* accennata giuftezza, rendendo le Terze 
prodotte alquanto dal dovere eccedenti o mancanti, e quindi 
difettuofe dall'effer di Confone; erano perd, fe ben Difio-
ne, ufuali, non certamente in Concerto, ma nella fola 
antica Armonia, maffimajnente ordinate per grado. 

Quanto alle Sefte, fono anch' effe maggiori e minori 
conftituite fempre dall'unione Geometrica d'una Quarta* 

e d' 
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e d'una Terza; con quefto, che la Sefta fegue fempre la 
condizione della Terza; vale a dire , non folo fe la Terza 
k maggiore, o minore, fara fimilmente maggiore, o minore 
la Se fia , ma in oltre, fecondo che la Terza fia Confonante, 
o Diffonante, fara del pari Confonante, o Difionante la ,SV-
y?<*. Ora le Confonanti, che principalmente fervono al cafo 
noftro fi formano talmente , che la maggiore tiene la Pro
porzione di 3 a 5 {161), e la minore di 5 a 8 (168). 

La di-vifione, o Proporzionalita Aritmetica, e Armonica 
operano nella Sefta maggiore, come abbiam detto rifpetto 
alle Otta-ve, ed alle Quinte, cioe TAritmetica produce la 
Terza verfo il gra-ve, la Quarta verfo 1' acuto ; e la di-vi
fione Armonica al roverfcio, porta la Quarta al grave, c 
la Terza all' acuto. 

Divifione Aritmetica 

~_ r" 
Terza maggiore 

o 

Quarta 

"M 

a * 

$ - -

4 
1 1 

differenza differenza 
Sefta mag. 

__ 5 

Divi. 

(»*7) 4 : 3 gaarfu 
5 : 4 Terza maggiore 

~) 20 : ix Sefta maggiore 
4 5 5 : 3 Sefta maggiore ne'primi termini. 

(168) 4 : 3 Quarta 
6; 5 Terza minore 

\ *4!»5 Sefta minore 
) 8 : 3 Sefta minore ne'primi termini. 
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Divifione Armonica 

_4 
3~ •n r-

r T T ^ 
£ 

Quarta 

4S 

IV. z a maggiore 

— — A _ 

T v T •¥" _ _*-. __ — — — — — — — *- - . — . < — 

2 0 15 

5 3 

differenza differenza 

Sefta mag. 

12 

lii 

*.-

M 

Non Cosi nella Sefta minore, la cui di-vifione ne Arit
metica pu6 effere, ne Armonica, come i numeri, che la 
efprimono, fanno aflai chiaro, e tanto le accade, o la 
Quarta ftia preffo il gra-ve, o preffo 1' acuto (169) . 

Se-

.169) V' ha un altro modo ad alcuni pih comodo a formarle, fottraende 
dall'Ottava ora la Terza maggiore a ricavare la Sefta minore 

i y 1 Ottava 
5 4 Terza maggiore fotratta 

8 : S Sefta minore 

ed ora U Tetz* minore a ricavarne la maggior Sefta 

2 y i Ottava 
6 5 Terza minore 

I 10 : 6 Sefta maggiore 
*•' 5 • 3 ^fi* ml*i&'ore tie'primi termini, 
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Sefta minore. 

*53 

3E== 
—s—$. 

-. », 

Terz.* minore 

M 
4 

differenza 

10 

3 
Quarta 

.——.«-
- - * — • 

I . 

„ differenza 

* 

Seffa minore. 

4 6 
-n r~ 

Quarta Terza minore 

-rr* 

8 
2 I 

differenza % differenza 

5 

~——.fl—_—— 

Pafliamo alle Settime anch' eiTe maggiori, e **/«<>« 
compofte di £*/'»*«' > e di IVraff. Da quefte Terze maggiori 
o minori dipende 1'effer maggiore, o minore la Settima , Sara 
la Settima de' Moderni, qualora la TVrz* fia confonante (170): 

Che 

(170) 3 : x Quinta 
5 : 4 Terza maggiore confonante 

1 5 : 8 Sittima maggiore moderna. 

3 : x Quinta 
tf : 5 Terza minore confonante 

7 1 8 : 10 Settima minore moderna 
^ 9 : 5 Settima fuddetta ne' primi termini 

_.: ! 
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Che fe quefta foffe Diffonante , allora fara la Settima degli 
Antichi (171). 

f ' 243 
r 8 

Settima mag. moderna 

I 

15. 10. 8. 
Quinta Terza mag. 

canfon. 

' 5 

Settima min. moderna 

3 6 

::Z$=EZ: 

i — 

k « 

243. 162. 128. 
Quinta Terza mag, 

diffon. 

9« 
1* — ' -
r 54 
Settima min. greca 

3 _ •• 3 2 _ 

27 

«" 9. 6. 5. 
Quinta Terza min, 

canfon. 

JLk. 
— — <—*m * • 

Q6. 64 . 54. 
Quinta Terza min. 

diffon. 

Che cofa fia il Tritono, e di che venga compofto, il fuo 
nome abbaftanza lo addita. Se non che, fe i tre Tuoni, che 
lo formano, faranno maggiori, fara il Tritono antico (172); 
fe un minore fia frappofto a due maggiori, il Tritono fara 
moderno (173) . 

(171) 3 : 2 Quinta 3 : x {)«»»*<» 
8 i j _ « 4 iVrfc* maggiore diffonante 32 :27 T.rz.* wrW* diffonante 

243 :118 Settima maggiore greca . 96 : 54 Settima minore greca. 

(»73) 9 ! 8 T«o»(i maggiore 
9 Tuono minore 

Un) 9* 
9: 
9 : I 

7 * 9 : 5 1 * 

I>* T«e»/ maggiori 

Tritono greco. 

9 : 
1 0 : 
9 : 8 Tuono maggiore 

_? 810: 57$ Tritono moderno 
l 8 > 45= 3* 

J_ r * * V " V W l / f C l « ( / 

Tritono fuddetto tie* 
primi termini. 

li 
• « . ' 
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Tritono zreco . Tritono moderno . 

Z. . -.__.»_.. —w_ . 

32 729 5 1 2 45 ' 

Rifpetto alia Semi-diapente o Quinta falfa, vuole que
fta all' ufo greco una Quarta, ed un Semituono minore 
( 1 7 4 ) ; all ' ufo noftro una Quarta col Semituono maggiore 

( 1 7 5 ) . 
Semi , diapente moderna. Semi- diapente greca. 

256 
-> r- 243 

—1 r-
16 

' 1 . 

* 
—iter E:ZE:ZAZEEEEE:Z_^ 

Sczr 
-). 1024 768 729 

Limma, o 
Quarta Semit. min. 

64 48 

Quarta Semit.mag. 

45 

Delia Quarta maggiore Diatonica non faccio menzione , 
perchfc gia ho pariato del Tritono, a cui fi riduce (176) . 

Quarta mag, greca 

: Q 

ES 
- 9 

:-Ĵ EEEEEEi::: 
r 

Quarta mag, moderna 

:— ,. a 
• _ _ 

t. t" 
-f-Ŝ C E^___J53E_E5| 

5- » 
0 

o, 8 
TO 

** 

* * • 

0 
u. 0\ 
M 

8 eo 
**t c-
**> 

H 

H 
rr> 
w. 

10 °°i 2 
PJ "• M 

9_ 
t) —» 

M C \ 

v. (s 
_L t^ 

Tritono greco Tritono moderno 
L-

l i 
1 

Fm' 
(174] 4 : 3 Quarta (175) 4 : 3 Quarta 

156:243 Limma a Semituono maggiore \6 ; 15 Semituono maggiore 

1014 : 7_9 Semi • diapente greca < 

(I71*) 4 J 3 £»«rf* 
2187:1048 /ipotome 

IX< * 7 4 8 : 6 "44 Quarta magg.greca 
i T19 l 5»x Quarta mag, ne pri

mi termini, 

6 4 : 4 5 Semi-diapente greca. 

4 : 3 Quarta 
135 : i>8 Semituono medio 

' (540:384 Quarta magg. moderna 
5 J 45 ', i * Q^*rta magg, ne' primi 

termini . 
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Fin'ad ora abbiam parlato dei Tuoni, e Semituoni come 

elementi d* altri Inter-valli; prefentemente fa duopo con 
maggior accuratezza vederli piu preffo, non baftando al 
luogo , in cui fiamo, le poche notizie, che d'efli demmo 
neila Diifertazione fuperiore (177); anzi e neceffario piu 
minutamente trattarne 1' origine a pieno lor lume . 

I Tuoni di fua natura, fa ognuno, effer Diffoni, e 
per6 nafcenti da due Suoni diverfi, che ad un tempo 
fteffo, o in due tempi, poco tra loro diftanti, s'afcolti. 
n o . Potiam dunque, a concepirli, penfar a due Corde, 
difpofte come conviene, Ie quali mofte a dar fuono, li 
produrranno. La loro difpofizione, fe fieno uniformi ri. 
fpetto alia materia, alia groffezza , ed alia tenfione , di. 
pendera unicamente, ftanti le leggi accuftiche, dalla dif. 
ferente lunghezza . 

Or quanto al Tuono maggiore,. figuriamoci due Corde 
uniformi, 1' una divifa in nove parti , di cui 1' altra ne 
abbia otto fole; fe fuoneranno tutte ad un tempo, daranno 
due Suoni, entro i quali fta Y Inter-valio , che dicefi maggior 
Tuono. 

Paffando al Tuono minore, prendi la prima Corda, che 
fervi al Tuono predetto, e non piu in nove parti , ma in 
dieci la dividi; poi prefane un'altra uniforme lunga nove 
di quefte parti , falle fuonare ad un tempo amendue, avrai 
due Suoni, tra i quali fta 1'Inter-vallo del minor Tuono. 

Dalla diverfa lunghezza di quefte corde in ogni fpezie 
di Tuono h nata la Proporzione notiifima, nella quale dicono 
confiftere i Tuoni. Quella dunque def Tuono maggiore fara 
di 9 ad 8,' e 1'altra del minore di 10 a 9 . 

Ma quefti Tuoni fono Inter-valli di Suono, cioe un5 

eftenfione di Suono in acutezza, o in gra-vita, la quale 
ricercava nella Mufica la fua mifura necellaria anche a 
giudicare gli altri Inter-valli aventi anch' efli la loro par. 
ticolar eftenfione; e quefta mifura effere doveva coftante, 
altrimenti il paragone fa ria riufcito incomodo affai ed 
ofcuro, non efente da laboriofe riduzioni. 

La 

(»77) Differtazioae I. pag. 91 feg. 
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La neceflita di qualche comune mifura la videro fino i 

Greci Maeftri dell'Arte noftra , almeno in ordine alia diffe
renza dei loro Semituoni maggiori, e minori, la quale mifura 
chiamarono Comma, vale a dire membro, come parte dell' 
Inter-vallo mifurato, e quindi di Commi compofto. 

Gli altri , che pofcia, fecondo la fucceflione de'tem
pi , vennero a perfeztonare la Mufica, variandone, e mul-
tiplicandone opportunamente gl' Inter-valli, mutarono anco
ra la grandezza di quefta mifura, ritenuto pero fempre ad 
efprimerla il nome di Comma. 

I Greci piii antichi, e primi a memoria noftra rego-
latori della Mufica, non ebbero, come poc'anzi s'e detto, 
che una fola fpezie di Tuono, due de'quali componevano 
il Tetracordo uniti ad un minor Semituono, a null' altro 
preffo loro fervendo il Semituono maggiore, falvo che a 
compiere il Tuono. Venne Didimo, che bramofo di fempre 
piu render varia la loro Armonia, accrebbe la mifura del 
Semituono minore nel Tetracordo, e quindi, per ritenere 
1' immutabil grandezza della Quarta, gli convenne dimi-
nuire 1'eftenfione d'un Tuono, riducendolo ad effer minore 
(178). Quefta riduzione, non folo aumentb gl' Inter-valli 
d' un' altra fpezie di Tuono, ma fece si , che il pm antico, 
ficcome di maggior eftenfione, cosi diveniffe il maggiore. 

La grandezza di quefto refto, com'era , di circa nome 
Commi, cinque de' quali toccavano al fuo Semituono mag
giore, e quattro all 'altro di lui Semituono (179) . 

La grandezza del Tuono minore introdotto da Didimo 
fu di circa otto Commi, divifo anch'effo in due Semituoni, 
ma difuguali, che lo formavano. 

I i 2 Fu-

(178; Ptalcmau, Harmonieor. lib, 2. cap. 13. pag. 86. IX Verf. ^fallit 
16; 15 Semituono maggiore 
9 : 8 Tuono maggiore 

l o : 9 Tuono minore 

jtfo \ * 4 4 ° : I o 8 ° Qii**ft* 
i 4 : 3 Quarta ne' tri 3 Quarta ne'primi termini. 

P . U??« *'***<' * I*'-** f*»tena furono : Nicol. yffolliciut Enchirid. Mufi. 
n'eu,'Rec'aZ FV, /'", . de lnJliu H*r*"°»* '»"*• ** <«r *1- P* Stcphan. Van-
neu, Recanet. de Mufi. lib. 1. tap. a j > . P. j„geh i t PUitono Ehr Angel, di 
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2>8 Differtazjione Seconda. 
Furono i fuddetti due Tuoni in ufo fino all ' eta di 

Porfirio, et indi e forza foffrifiero anch'efli i danni dell' 
altre fcienze, reftando oppreffo nel loro fconvolgimento 
il Tuono mmore pofto in non cale per ben dieci fecoli. 
Riforfe in fine per operandi Briennio, il quale ri torn6 a far 
d 'e i lb menzione. Ricaduto pofcia, fu rialzato da Georgio 
Val la , dal Gaffurio, e da altri j fodamente in fine ftabilito 
da lFogl iani , Zar l ino, Galilei, e Salina, per opera dei quali 
fi vide ridotto a quello fplendore, ove noi lo troviamo, 
ma fempre riftretto tra i fuoi otto Commi, e fempre legato 
nella primiera Proporzione col maggior Tuono , 

Or fe bene quanto al numero dei Commit onde fi mi. 
furano gli accennati Tuoni, non v' ha molta dilcrepanza 
fra Noi ed i Greci , nuiladimeno rifpetto alia lunghezza o 
fia eftenfione di tali Inter-valli, non conveniamo con efli, 
effendo il Comma greco alquanto maggiore del noftro Com. 
ma moderno ( 180 ) . II divario, febbene non b moltiflimo, 
influifce pe r6 'd i tal modo nella giuftezza dei Tuoni, che 
rigorofamente non ftanno affatto riftretti entro di quella, 
che loro afll-gnammo (181). Per non difcoftarci dalla co
mune opinione de ' Prat ic i , abbiam dato fin'ora nove Com. 

mi 

Mufi. lib. 1. cap. 35. Vincent. Lulitano Introd. di Canto Fermo e Eigur. P. II-
lumin. Aiguino La lllumin. da' Tuoni di Canto Fermo lib. t. cap. 9. D. Pedro 
Cerone Melop. lib. x. cap. 51, 51. P. Lodov. Zacconi Prat, di Maft. P. x. Lib, 
%. cap. 31. Birardi Mif eel. Mufi. P. x. cap. 11. P. Tevo Mufica T eft ore P, 2, 
cap. 8 . , ed altri. 

111 
f i . o ) P . Gio: Maria Artufi Imperf. della moderna Mufi. Ragionam, l. fi* 

12. terg. . . . . . il Comma {antico) e maggiore del Moderno, come potete ve-
dere 111 quefta demonitratione , & di quanto 

[j 

1 

j . - , r . , — i 

81 Comma moderno i o 

Differenza 530841I 524288 

53I44I 524288 
Comma antico 

!_• 1 11' » " .• "' . 11 11 •• UI . . I .« - I 

(181) Diff-rtaz. 1. Pag. 91 . 92. 

IM i 
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mi &\'Tuono maggiore, ed otto al minore (182): Non avendo 
voluto computare le frazioni richiefte dalia precifa mifura 
del Comma greco, e del noftro, le quali per maggior chia. 
rezza, e minor incomodo di dottnna giudicarnmo allora 
fu 1' altrui efempio di dover trafcurare. 

Siam petd giunti ove ne fi poilono, ne fi devono tra-
fandare; poiche in fine quefte frazioni, nella maggior 
eftenfione del Comma antico, e nella minore del corrente , 
riducono il Tuono maggiore a non giungere ai noise Commi 
greci, et ad oltrepallare i no-ve moderni. Non che fia varia 
ia lunghezza dell' Inter-vallo, fempre immutabile, ma fol 
variano in lunghezza i Commi di lui parti, la quale antica. 
mente maggiore , ed oggidi mmore , fa che lo fteffo Inter, 
•vallo compofto appo noi di piu parti , foffe compofto di 
meno appo i Greci. 

Serie 

(181.) Zarlino lnflit. Harmon. P. x. cap. 46. Ediz. d"W Anno 1589. Credo, che 
la forma di quefto fegno U fuffe introdotta da alcuni , che fi fognarono , che '1 
Tuono fuffe , o fi conipooeffe di nove Comma ; over che fi poteffe dividere al
meno in tante parti ; percioche volevano , che '1 Semituono maggiore fuffe de 
cinque, & il minore de quattro; & per quefto, quando procedevano dalle 
chorde Diatoniche alle Chromatiche , nel modo c'ho detto, pi r lo fpazio d'un 
Semituono ponevano tal fegno , per dinotarci quefto Intervallo; perc'htbbero 
opinione : come hanno anche molti de i Moderni ; che tale Intervallo fuffe il 
Semituono minore, & fuffe de quattro Comma, onde fegnavano lo fpacio con 
quattro virgoktte incrocciate , che fono le quattro pofte in tal fegno; concio-
fiache feguivano 1* ordine delle chorde, il numero & le proportioni Pitagori-
che, moftrate di fopra. Ma quanto coftoro s* ingannino, ficilmente fi puo com-
prendtr da quello, che detto & veduto hibiamo, & da quello che fi e dimoftra
to nella 20. Prop, del x. delle Dimoftrationi, & nelle tre fequenti; finrglian-
teir.ente da quello, che dice Boetio nel Cap. 15. del 3. Lib. della Mufica ; mo-
ftrando che 'I Tuono di proportione Sefquiottava £ maggiore di otto , & mino
re di nove dei fuoi Comma. Et nel Cap. 14 : dice , che '1 Semituono minore 
e maggiore di tre Comma, & minore di quattro. Pero adurquc fe '1 Tucno e 
maggiore di otio, & minor di nove Comma, & non fi pu6 haver eertezz' alcu-
na della fua quintita , per effere irrationale; pirmi certamente grande arrogan-
za il volere aff.rmare detetminatamente una cofa , che la Soenza pone in dub
bio & indeterminata . Onde fe queft' Intervallo non fi puo denominar con una 
quantita determinata, mmormente fi potranno denomnar quelli che fono minori , 
com? fono il Semituono maggiore, & il minore & gli altri fimili. P. Merfenniu, 
Harmonic. Lib. 5. Propof. 39. Carol, x. pag. 87. Cum multi Pradlici credant 
Tonum majorem conftare novem Commatibus, otfo vero Tonum minorem, quip-
P" qui Comnrute ^uperatur a Tono raajore , opera: pretium cenfui fi hunc erro-
rem abftergerem &c. 

»• 
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Serie del Tuono maggiore calcolata coi Logaritmi(183) 
lu. '1 Comma antico (j-%-0. 
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Serie del Tuono maggiore calcolata coi Logaritmi 
fu 1 Comma moderno C 1 ^ } . 
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Serie 

(183) Sr /o»o £». jpo/?/' in opera i Logaritmi fujficientiffimi all' uopo noftro , 
**£ evitare I' incomodo delle operazioni Aritmrticbe , che ci portano ad efprcjfioni 
numeriche , le quali ne pofiano ben comprenderfi dall' umana mente , ne ben ri-
durfi all' efattezza di fptrimento veruno . Tanto piii , che lo Stapulenfe ( Mufi, 
lib. i. n. 35. *.(>,), il Zarlino ( Dimofir. Harmon. Ragionam. %. Propof.it.it. 
13. 14. lnflit. Harmon. P. 1. cap. 46. ) , il P. Merfennio ( Harmonicor. lib. 5. 
lee. eit.) hanno effi foddisfatto a quanto poffono bramare gli efattori d' un com-
puto pth precifo . 

1184J Boetius Mufica lib. 3. cap. 14. Semitonium minus , majus quidem efle 
tribus commatibus , minus vero quatuor: Caf. 15. Apotome, majorem effe quam 
quatuor Commata, minorem quam quinque , T o n u m , majorem quam ofto , mi
norem quam novem. Jacob. Faber Stapulenfit loc cit. 

(185) 11 Tuono maggiore qui s' intende , came vollero alcuni (vedi I'Anno* 
tazione (181) pag. IJQ. ) , divifo ,n nove parti, che impropriamente differo Com
ma , formando con effo una Serie , che ferva di termine ad un paragone , onde fi 
conofca I' ecceffo del Tuono maggiore fecondo il Comma antico, ed il difetto del 
medefimo fecondo il Comma moderno. P. Stephan. Vanneu, Rtcaiiet. de Mufi. Aur. 
Lib. 1, cap. 29. Henricb.Glarean. Dodecacbord. Lib. t. cap. 10. pag. 18. P. Ang. 
da Picit. Fior Angel, di Mufi. Lib. 1. cap. 35. P. Athanaf. Krrcberus Mufurg. 
Vniverf. T. %, Lib. 3. cap. 1%. pag. 134. P. Zaccar. Tevo Mufi. Tefiore P. t. 
cap. 8. tag. 61. 

(i8<5; Zarlino Dimofir at, Harmon. Ragionam. %, Propof. *r. 11 Tuono Sef-
quiottavo e maggiore di nove {Comma), & minore di d iec i . Propof.t$. I lScmi-
tuono maggiore Lpr 'avanza la quantita di cinque Comma, & fe mifiore di 
quella di fe i . P. Merfennio loc. cit. 

4P 
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Serie del Ti/of7o W/OT« calcolata coi Logaritmi 
fu '1 Comma moderno Cl87) . 
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Ma quefto Comma, per ogni tempo nella Mufica si 
rinomato, £ effo in fine all'orecchio fenfibile ? A prima 
vifta la rifpofta fembra effere tanto in pronto , quanto la 
propofta fuori di controverfia. E come mai dubnare , fe 
una parte del Tuono , il quale e una eftenfione fonora , polia 
effere lontana dai fenfo, cui e deftinata? Con tutto cid 
trattiamola da feria Queftione, prima preffo deJ Greci, 
pofcia de' noftri. 

E che mai era il Comma appo i Greci, fe non ie la 
pura differenza per cui il loro Apotome, o Semituono maggio
re eccedeva ll Limma, loro Semituono minore? (i88^Vo-
gliam dire, che quefto eccefio o differenza dei Semituoni 
coll5 Udito non fi diitinguefle ? Sana lo ft.fto, the il to-
gliere amendue i Semituoni della Mufica greca, facendoli, 
a modo degli Unijfoni, due Inter-valli eguali sffatro. Con. 
verra dunque, che quefto Comma loro d.ffcrenza neli'afftre 

dei 

( 8 7 ) Zarlino he, cit, Propof. ri. Il Tuoro niircre e n' .ggiore di f'T9 
(Comma) , e minore di nove. Propof. 14. II Semuuorio minore e maggiore vii 
tre Comma , & minore di quattro . 

( .88; Vedi I' Annotations (148; pag. 145. 
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dei Suoni fi poffa dall' orecchio difcernere (189), e per6 
che ai Greci non foffe infenfibile , 

In fatti le tre notiffime Confonanze per lo divario d' un 
folo Comma non fi viziavano , paffando in dannevoli ZDifto. 
nanze? IE Otta-va compofta di fei Tuoni maggiori, dall'ec-
ceffo d 'un Comma non veniva ad effere Diffonante (190)? 
Per un pari ecceffo non era pur Diffonante la Quinta, for
mata di tre Tuoni maggiori, e da un maggior Semituono ? E 
la Quarta, conftituita, oltre i due Tuoni maggiori, da un 
Semituono maggiore, non era fimilmente viziofa ? Come pu6 
dunque dubitarfi, che un tal Comma, cagione d 'un si gra-
ve muficale fconvolgimento, foffe infenfibile (191)? 

Kk Nel 

fi 89) Beet ius Mufi. Lib. _. cap. i o . Eft enim Comma quod ultimum com-
prehendere pofTt auditus. 

(190) Franchin. Gaffurius Theor. Mufi. Lib. 4. cap. 4. Diapafon confonan. 
tiam ex ipfis (ideft Diattff. & Diap. ) d tduf lam, quinque tonos ac duo minora 
femitonia continere naturalis ratio videtur conrludere . At cum ilia duo 
femitonia f ut precedenti afcribi'ur capitulo ) tonum non in p leant , fed toni 
ipfius dimidium excedant: Diapafon confonantia nullo modo fex tonos comprse-
hendere poteft: quippe quae a fex tonis comatis diftantia intervalloque recedi t . 
Verum fuperpofitum coma duobus ipfis minoribus femitoniis tonum implebi t : 
fieretque hoc modo Diapafon de fex tonis . Non igitur ft x tonos continet Dia
pafon confonantia . Zarlino Dimcftraz. Harmon. Ragionam. 5. pag. 166. La 
Diapafon non fi puo alterare , accrefcendola , o minuendnla pi ii , o meno della 
fua forma naturaie , che e la Dupla propoitione fenza effefa d c l l ' v d i t o : fia in 
quale accordo, o temperamento, o participatione fi vogl ia . Franc. Salina de 
Mufi. Lib. 3. cap. 16. Alemanno Benelli , (0 fia il Cav. Ercole Bottrigari) U 
defiderio , overo de' Concerti di varij Strum. Mufic. Dial. pag. 13. P. D. Gio; 
Maria Artufi Arte del Ccntrap. pag. 3*. 

.191) Scrupolofo fu fempre nelle mifure degli Intervalli il greco rigore , ma 
,n quelle fpettanti alle Confonanze lo fu in fommo grado , ne pure ptrmcttendo. 
ne mai veruna Alterazione. Sino Ariftoffeno, che voile divifo il Tuono tguj.l-
mente, fupponendone al contrario d' ogn' altro , il Semituono una precifa di lui 
meid, non pensb mai ad alterare, nonche I' Ottava , ne meno la Quinta, e le 
Quarte principali, come chiaro apparifce dulla Diaton-ca Sintona di lui fpezie 
nferita da Tolomeo , e da noi nella Differtaziane antecedente accenn-ata pag. 
150. E fe il noftro Siflema Participato . giunto a Temperare le Quarte, e le 
Quinte negli Strumentt ftabili , lo fa a modo di chi firzato le alteri quanto 
manco ft poffa per un divario fempre minore d' un mezzo Comma , anzi le piti 
volte d' una menama d, lui parte. 
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Nel S'lffema del Comma antico. 
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Nel Siftema del Comma moderno. 
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Ma qui fento dirmi effere ftato il Diefis quadrantale 
ai Mufici greci il piii picciolo Inter-vallo a cantarfi poffibi
le (192), il quale era la quarta parte d 'un Tuono, appena 
eccedente due Commi (193). E di qui che ne viene? Un 
grave inconveniente in primo luogo ne viene, ed e , che 
un Inter-vallo eguale a due Commi, cioe minore un poco 
del Diefis quadrant ale , foffe anch' effo infenfibile, poiche 
proferire non fe ne poteva un piu picciolo, il che ancor 
preffo quelli, che non vogliono un Comma fenfibile, h prefo 
per intollerabile aflurdo. Ma profeguiamo. Ne viene in 
fecondo luogo , a rettamente inferire, che vano affblu. 
tamente farebbe lo sforzo d' un Cantore, il quale tentar 
voleffe T efpreflione d' un Inter-vallo piu corto del Diefis 
mcntovato. 

Ma intanto va del pari la facolta della Voce a formar 
col Canto i Suoni, e dell' Udito a diftinguerli ? L'occhio 
certamente giunge a difcernere nella fuperficie dei corpi 
certe minutezze infenfibili al tat to. Parliam chiaro, altro 

I !' 

(19*) Ariftoxenus Harmonicor. Element. Lib.i. p. l t . ex Verf. Meibom. Eft 
vero tonus, primarum confonantiarum per magnitudinem differentia. Porro tri-
bus ille divifionibus dividatur , nimirum cantetur ipfius & dimidium , & tenia 
pars , & quarta. Qua: his funt minora, intervalla omnia, cani nequeant . Et 
Lib. 1, ejufd. pag. 46. Ex toni partibus canitur dimidia, qua: hemitonium vo. 
catur, & tenia pars, quae vocatur Diefis chromatica minima, & quarta, qua; 
vocatur Diefis enarmonia minima. Quo nullum canitur minus intervallum. £»« 
elides Introd. Harmon, pag. 10. ex Verf. Meibom. Harmonia: color eadem , qua genus 
ipfum , divifione ut i tur . Canitur enim per diefin, quae eft toni pars quarta, & 
diefin, priori xqualem , & ditonum incompofitum; Et pag.n. Supponitur tonus 
in minimas duodecim partes divifus, quarum quadibet duodecima pars toni appel-
latur, atque eadem ratione, qua tonus, reliqua dividuntur intervalla.. . Diefis 
quadrantalis in tres f • . ... ———... . 

(193) Diefi, quadrantale 
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\ , che gli organi vocali non fieno difpofti ad un minor 
Intervallo dell' accennato Diefis da cantarfi colla franchezza 
neceffaria ad un Mufico , ed altro e , che Y Udito, fe uno 
de'due Mufici nella fteffa Cantilena manchi dalla giuftezza 
del medefimo Diefis, cantando all ' Otta-va, e maffime all' 
Uniflono con I 'a l t ro , anche per una parte di Comma, non 
poffa diftinguerne il mancamento. Quando la Scordanza h 
preffo all* Unifono (194), non v 'ha quafi minuzia, che non 
offenda 1' orecchio, che niuna offefa ne avrebbe, fe tal 
minuzia non gli riufcifle fenfibile , Il fatto e certiflimo, ma 
arcicertiflimo b pure, che non potremo tal minuzia colla 
Voce efeguire, non folo a noftro talento, ma ne pure in 
niun modo (195). L' irn-

(194) D. Hicola Vicentino Antica Mufi. Lib. 5. cap. 6t. parlando dei Tuoni 
maggiore e minore, foggiunge: Avvenga che fra quefti due fia qualche differenza, 
che uno fia di proportione fefquiottava , & I'altro fefquinona, nondimeno quefta 
poca differenza di u n o , & del altro non fi pu5 fentir can tando , ne fonando; 
ma nell 'accordare gli Strumenti fi pervicne alia cognizione di si poca differen
z a . L'accordo degli Strumenti fi fa per lo mezzo delle Confonanze, maffime dell' 
Ottava, nell' appreffarfi alia quale allar e , cbe chiaramente diftinguiamo il di. 
vario d' ogni fcordanza . Lontano da quefte Confonanze, e nominatamente negli 
Intervalli diffoni, fentiamo e vero la fcordanza, ma non ben patiam diftinguer. 
la e ftabilirla. Di qui e , che il Comma in quefta lontananza put dirfi in alcun 
modo infenfibile, poiche nan ben fi ravvifa fe non preffo le Confonanze. Cbe 
meraviglia dunque, fe il Zarlino puo parere a chi fu I' efempio del Galilei 
{ Dial, dell'Ant. Muf. pag. 19.) non fa riflefftone a quefta varia diftanza dalle 
Confonanze in occafione degli Accordi , puo diffi parere contradirfi , quando fcrifie 
(Dimoilr, Harmon. Ragion. 1. Deftn. t$.): Quefte minutie non fono al noftro 
propofito , perche dal fenfo non fono comprefe. ( Ragion, 5. Deftn. 8.) Non 
impor ta , che io non faccia cotale differenza: purche la fappiate dalle mie In-
ftitutioni, che mi havete allegato: tanto p i u , per effer tale differenza incognita 
al fenfo : mentre altrove (come in appreffo pag. 169 N. (199 ) fi noterd ) infegnd 
effer, non che I' intero, fino il mezzo Comma fenfibile, Egli qui prende I'accordo 
in vicinanza delle Confonanze , e fopra lo prende in diftanza, ove ogni Pratico 
non difcerne, e quindi non pub definire verun Comma fenfibile. 

( '95) H P. Merfenno anch'effo conviene con noi, che le Scordanze preffo 
V Ottava, ed all' Uniffono , ancorcbe piccoliffime , nondimeno fi rendano all'Orec 
chio fenfibili. Certamente fe le differenze dal giufta foffero came di 1000 a t o o t 
( P. Merfen. Harmonicor. Lib. 4 . Prop. 4 . Carol, i. ) , * molto pill di 99999 * 
looooo ( idem loc. cit. Coroll. 3. ) , i Suoni fembrarebbero Vniffoni ; ma pero fe il 
divario fonoro dalla giuftezza della Corda fondamentale, che ,' intendeffe divifa, 
*» 1000, foffe di quattro 0 cinque milleftme parti, qui la Scordanza cominciareb-
be forfe a farfi notabile. E fe noi , per co-nodo di dottrina fupponefftmo la me. 
defima Corda fondamentale di 900 particelle, cento delle quali fi da*ehbero nell* 
efpreffione del Tuono maggiore al Com-nt , allora cinque dt loro , alquanta mag. 
giori delle predette , e perb piii manifsfle , cinque dico di loro rifpetto al Comrn* 
•ton ne farebbero la vigefima parte, e quelta fecondo il Merfenno probabilmente 
fenfibile. Che far* dunque del Comma , fe non fe affatto fenftbilifjimo f 
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U impotenza dunque a formarfi un Canto minore del 

Diefis quadrantale nulla ha che fare nella noftra Queftione, 
che tutta verte fu la facolta del l 'Udi to , organo delicatif. 
fimo, e perci6 adatto a difcernere i Suoni anche menomi, 
e le difFerenze l o r o , non che il Comma avente un eften
fione notabile. 

N& vale qui il reftringere la Queftione al Comma mo. 
demo, che piu picciolo delYantico, potrebbe effo sfuggire 
all' Udito, da cui 1' altro , maggiore effendo, non foffe a 
forte sfuggito ( 1 9 5 ) . S' altra qualita non aveffe quefto 
Comma, fe non fe la grandezza, la difficolta faria un po 
piu rifpettabiie; ma anch' effo puo far cangiare faccia ai 
Confoni ed ai Diffoni, che vicendevolmente per effo Comma 
mutino fpezie, e qualita ( 1 9 7 ) ; anche una fola di lui 
particella in vicinanza dell' Unifiono refta fenfibile, anche in 
fine nell' occorrenza in cui fiamo, e fomigliantiffimo in 
tutto nil'antico. E fe ha nulla di fingolare, gli e quefto 
fingolariffimo, che acconciamente levato, o aggiunto alle 
Terze , ed alle Sefle del Diatonico Pitagorico , le tcglie 
dall'effere Diffonanti (198). E -chi pud tanto, vcgliam dire 

non 

(196) Diefis quadrant/tie 
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Due Comma moderni 
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(19?) francefco Salina parlando del Comma moderno dice:.,, nosexperti fu-
mus in eo inftrumento Mufico, quod Roma? faciendum c u r a v m u s , in quo uter-
que tonus audi tur , & eorum differentia evidenter auribus percipi , & judicari 
poreft ; nam quod ex confono diflonum reddit , aut contra , ncquit omnino eflc 
infenfibile. P* Mufi. lib. t, cap. 13. 

(19S) Zarlino lnflit. Hurmon. P. 2. cap. *\t. P. 3. cap. 18. Franc. Salina 
loc. cit. cap. 10. Vine. Galilei Dial, della Mufi. Ant. e Moder. pag. $4. Difco'fo 
into/no all'Opere dt M. Giof. Zarlino pag. 45. Jo. Wallis. Appendix pag. 17B. 
P . jrtufi Imfsrf. della Moder, Mufi, Ragionairi. 1, pag, I J . 
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non foffe infallibilmente Senfibile (199)? Ma quefto faiia 
non volervi vedere in pieno merigio . 

Ma noi veggiamo, fento qui replicarmi, noi veggia. 
mo, che i piu rinomati Teorici e Pratici fopra 1'eta del 
Zarlino, del Salina, e del Galilei, fe non vogliarn dire del 
Fogliani, e di pochi a l t r i , tutti certamente Boeziani, e 
per6 Pitagorici, dichiarano il loro Comma affatto infenfibile 
(200) . E come , non giungevano a fentire le fcordanze fin' 

or 
^ < _ _ _ M M M - n M M * M 1 1U.1- —• UL • ' ' '•' • -1 

(199) Zarlino loc. cit. cap. 43. Sono ftati alcuni , c 'hanno havuto p a r e r e , 
che P Intervallo del Comma moftrato di fopra fi doveffe diftribuire tra quelli 
due Interval l i , che fono a lui piu propinqui , pofti nella parte acuta & neila 
g r ave , facendo di effo due parti eguali ; accrefcendo P uno , & I 'a l t ro Inter
vallo di tanta quantita , quanta e Ia meta di effo Comma ; lafciando poi gli altri 
Jntervalli nelle loro forme naturali ; ma in vero a me pare , che molto s' in-
gannino per molte ragioni; prima perche quelli due Intervalli , che fono al 
Comma vicini , verrebbono foli a participar delle parti del Comma, & non a l . 
cuno degli a l t r i , & 1' InHrumento verrebbe ad effer proportionato inegualmen-
te ; conciofiache fi udirebbe in effo la Diapente & la Diateflaron con due Inter
valli 1'uno maggior dell* altro ; dopoi , perche quelli In terval l i , ne i quali ft 
faceffe quefta diftributione , verrebbono ad effer D I S S O N A N T I , per la 
molta diftanza , c'havrebbono dalle lor forme vere ; & li Tuoni , i quali fono 
vicini a tal Comma, & participano di una delle fue parti , farebbono contenuti 
da tale proportione , che non fi potrebbono aggiungere ne alia Diapente , ne 
alia Diateflaron, ne al Semiditono per formare alcuna Confonanza. Vine Galilei 
Dial, della Mufi. ant. pag. 33. . . Dal che fi puo fare argomento , quanto s' in-
gannino quelli che dicano U Comma non effer fenfibile. Gio: Battifta Doni An-
nctaz. fopra il Compend. de Generi , e de' Modi della Mufi. pag. 169. L ' O t t a v e , 
Ie quinte , & le quarte per poco che s 'a l te r ino , nel p i u , 6 nel meno , di con
fonanti diventano diffonanti; & benche, fe 1'alterazione fara poca, come negl ' 
odierni inftrumenti, fi potra fopportare , & l'orecchie appagarfene ; tuttavia fe 
fara alquanto notabile , come d ' u n Comma, 6 mezzo Comma, troppo fpiace. 
vole fi fentira. 

(100) Qui fa duopo ben diflinguere tra i feguaci di Pitagora , quei ch' ban. 
no parlato del Canto fermo, dagli altri ch'hanno fcritto di Contrapunto. I 
primi , come Ubaldo Monaco , Aureliano Chierico , Oddone Abbate , Guida Areti. 
no , ed altri , in verun modo non hanno eurato del Comma , foffe quefto fenfibi-
le, overo infenfibile, il quale nel loro Canto non pub cagionare alcuna vicenda . 
Gli altri poi, Profeftari di Contrappunto, doveano curarne , effendo il Comma 
moderno quell'ecccfto , 0 quel d.fetto , onde le Terze e le Se/ie Pitagoriche fon 
diffonanti. 1 piii tra quefti non afferifcono , e vero , il Comma infenfibile, ma 
tacitamente lo fanno tale , mentre introducendo col Siftema Boeziano nel Con. 
trappunto le Sefte, e le Terze , come Confonanti , quando a cagione del mentovato 
Comma peccante , non lo poffono eftere , vengono fenza fallo a giudicarlo affatto 
infenfibile , cioe tal quale alquanti pochi tra loro efpreffamente lo affsrmano. 
Ma pofcia non fi vede , fe pur credevano quanto penfarono e fcriffero , non fi 
vede il perche, ad evitar le fcordanze , temper afero le Sefie , e le Terze ne Stru. 
ment, ftabili; gli £ queflo un manifefto difdirfi in pratica , di quanta veller$ 
col Siftema nella loro Teorica. 
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or condannate ? impiegavano pur anch'effi le Terze, le 
Sefie, tuttochfc, come qui fi declama fempre fcordanti nell' 
Armonia ? forz' £ dunque confeffare , che s' effe fcorda-vano 
per difetto, o per ecceffo d 'un Comma, un tale divario 
non giungeffe col fenfo a diftinguerfi, altrimenti il loro 
Concerto, non gia guftofa Armonia, ma riufcito farebbe 
rincrefcevole confufione. 

Or quefti Boeziani, tali certamente piu che di nome, 
fapere almen dovevano quel celebre avvertimento del loro 
Maeftro (201), che per un folo Comma antico, 1' Otta-va 
di fei Tuoni compofta, cadeva in Diffonanza- e quindi de-
durne, che ficcome la Diffonanza era fenza f'alio fenfibile, 
cosi pure il Comma di lei cagione, non poteva non effere 
anch' effo fenfibile. Ma fento replicarmi, che qui fi parla 
del Comma moderno alquanto piu corto dell' altro-. Gia in. 
t endo , il quale potra quindi effere piu facilmente infenfi. 
Vile . Ma non in terdo, come chi ufa il Comma moderno, fia, 
o dire fi poffa in realta Boeziano. 

Ma fien quel che fi vogliano, fa fenza fallo duopo 
render ad efli ragione dell 'operator dee del Ttwperare, 
ch' efli fecero gli Strumenti ftabili, accio follero adatti al 
Contrappunto ( 2 0 2 . . Ha quefto bifogno delle Terze, e 
Sefie, ma non fcordanti, come fono, attefe le mifure 
degl'Internjalli di Boezio. Facea dunque rneftiere all'ufo 
del Contrappunto mutarle , temperandone 1'ecceffo, o il di
fetto, ond'erano fuori d' accordo . 

Quefta moderazione o Temperamento potea farfi in due 
modi, o al lume delle Proporzioni^ giufte regolatrici d'ogni 
Intet-vallo , o al barlume della Pratica guida incerta degli 
Accordatori. Ma 

(101) Boetiu, Mufica lib. t. cap. 30. Lib. 3. cap. x. 4. 
(iO») Due nella Teoria muficale fono ftati cotefli Temperamenti; antico 1'uno, 

I'altro moderno. L'antico fu un ritrovato fpezialmente di Tolomeo, il quale 
avendo nel Tetracordo mutato in maggiore il Semituono, che prima era minore, 
e quindi a proporzione diminuito ,1 fecondo Tuono , venne tifto a t/mperare le 
Terze, e le Sifte ridotte cos, ad effere Confonanti; e di quefto precifo Tempera, 
mento intendtamo qui favellare. 11 moderno fu opera del Contrappunto , che ci 
obbligb a ridurre gli Strumenti ftabili in un fiflema , onde non folo le Terze, e 
le Sefie, ma ogn'altra Intervalla, eccettuata I'Ottava, fi temper affe a fegno 
di potere fufftcitntemente fervire all' uopo del Contrappunto. Ma di queflo 
altrove. 

i 
<m, 

_ _ . - • 
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Ma fe fit to l'aveflero colle Proporzioni, e con qual i? 

con quelle del Siftema addo t t a to , cioe colle Pitagoriche ? 
Nulla meno, perche. quefte hanno le Sefte e le Terze fcordanti. 
Dunque con a l t r e ; ma non ne troviamo da loro affegnate, 
ed allegnandole , fariano ufciti fuori dei cancelli del men-
tovato ioro Siftema ? 

Altro non refta, fe non che tentaffero il Temperamento 
negli Strumenti ftabili ne l l 'u l t imo m o d o , c ioe , fecondo il 
Cavalier ErcoJe Bottrigari a tentone (203) , e per un prati-
co accoltamento, non conducendo £ vero , come fi dov
rebbe ia Teoria alia Pratica, ma riducendo almeno quefta 
nel doverofo uffizio di fervire al Concerto . 

Se non che un tale di lei fervigio fmentifce chiunque 
pretenda non diftinguerfi col fenfo il Comma moderno; il 
che , fe mai foffe , a the pofcia tornerebbe il Temperamen-
to? Quefto non confifte effo totalmente o m una aggiunta 
all' Inter-vallo, che manca, o in una fottraztone da quello 
che eccede ? Senza fallo. Or quefta aggiunta, o fottrazione 
forpaffa mai un Comma? Non mai io lorpalfa: anzi talvolta 
ne pure lo eguaglia . 

C16 pofto, co.i la difcorro: o quefto Comma h fenfibi. 
le a l l ' o r e c c h i o , o non gli e Jenfibile. Se non lo vuoi 
fenfibile , ogni Temperamento e vano , che fi farebbe per 
un'aggiunta, o f>ttrazione d\ grandezza infenfibile, vale 
a d i r e , rilpetto a l l ' o recch io , in verun modo non fi fa. 
r t b b e , come chiaro chianffmo. Che fe pofcia fia il Com. 
ma fenfibile, gi a vedi ove fei n d o t t o , e teco chiunque lo 
voglia infenfibile, cice a dov.rt i d i fdi re , e contentart i 
d' effer un Boeziano in Sift ma, ed in Pratica un alrro 

L I (204) 

(io$) II Defiderio, ovvro de' Concert i di varj Strum. Mufic. fotto nome di 
Alem. Benelli pag. _8. Cominciarono a tentone hnra & tirare, & hora ad alien-
tan le altre corde di effo Clavacembalo, & a cosi variare fp.ffe volte effe 
frapofte confonantie, finche venne lor fitto di confeguire un mezano fuono 
temperato in guifa , che conforms all'armonia , fi compatiffero fcambievo'men-
te infieme, cioe, che 1'una non fi accoftaffe tanto alia fua perfettione, che 
1 altra reftaffe di maniera i.mperf.tta , che ella fuffe infopportabile alle orec-
chie: ma fuffe cosi pirticip.ua egualmente la imperf ttione tr_ loro, che nel 
modo fpofto tutte fi rendeffero non folamente fupportabili , ma dilettevoli alp 
udito. Z*rl,»o lnflit. Harmon. P. 2. cap. 41. Dimoflrat. Harmon. Ragionam. 
4. Prop. i. Vine. Galilei Dial, della Mufi. Ant. e Mod. pag. 33. 

http://pirticip.ua
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( 2 0 4 ) , al cui udito il Comma divenga notabile, 

Che fe mi chiedi conto in ci6 degli Autori piu de. 
gni , ove forfe non trovi efpreffamente quefto Comma detto 
fenfibile, che penfi da ci6 ritrarne, quando in efli vi trovi 
effer le Terze, e le Sefte fcordanti, fe non levi da uno dei 
due Tuoni nel Tetracordo alquanta di lui parte, e Paggiun. 
ga al Semituono, conformemente al divifato qui fopra? E 
non e ci5 lo fteffo, che il dichiarare quefta par te , o ag. 
giunta, o fottratta cadente fotto il difcernimento dell' 
Udito ? 

Una tale neceffaria avvertenza fi rifcontra ovunque 
negli Scritti dei pm fcienziati, e nominatamente in quelli 
del celebre Spagnuolo Bartolomeo Rami pubblico Profef. 
fore di Teoria muficale in Salamanca (,205), e nella noftra 
Univerfiu circa lo fcadere del fecolo Quintodecimo (206), il 
primo , per quant'io fappia, a pubblicare l'awifata neceffica. 

d' un 

I 
fill 

(1.04} Di quefli tali oflinati in Teorica , e forzati in Pratica , mdti ve 
»' ebbero , fra quali i piii riguardevoli furono Marchetto da Padova , Profdoci-
tno de Beldcmaniis , Giovanni Tintore, Hicolb Burzia , Guillermo de Poiio , 
francefco Tovar , Carolo Valgulio , Hicolb Vollicio , D. Pietro Aran , P. Stefsno 
Vannto , Enrico Glareano , e nominatamente il Gaffurio , ora frguace di Pitago
ra , caniannando con le fue Terze e Sefte Tolomeo, ed ora feguace ii queflo 
ammitteniole , come nota I' autorevole francefco Salina , la dove di lui dice 
(Mufi. lib. 4. capo 30 . ) : Sed nunc hue, nunc illuc fertur , ut ex eo nihil cer
t i , nihil firmi poflit haberi; aliquando enim, ut Boetio , & Pythagora;is fa-
veat , dicit fe mirari eo in l ibro , quern de Mufica Italo fermone compofuit 
( Angelic, ac Divin. Oput Mufi. Trail. 1. cap. 17. ) , Ptolemsi ( ut ipfe vocat) 
inadvertentiam, qui Diapafon & Diateflaron confonintiam effe dixerit; cum 
nee multiplici , nee fuperparticuiari proportioni refpondsat; paulo poft in eo-
dem libro affumit fefquiquartam , & fefquiquintam Ptoleman ad conflituendas 
ex cis tertiam majorem, & minorem contra Boetium , & omnes Pythagora:os. 
Et in fecundo de Harmonia inftrumentali cap. 34. reprehendit quendam Bartholo-
maeum Ramis Hifpanurn , qui tertiam majorem in fefquiquarta, & minorem in 
fefquiquinta conftituit, & fextam majorem in fuperbipartiente t e rms , & mi
norem in fupertripartiente quintas: quia tenia , & fexta majores in his propor-
tionibus conftituta: deficiunt ab his, que ex Boetij doc.rina elici poffunt una 
fefquioc-uagefima . 

(105) Bartholin, Rami Mufi. Pratt. Trail. 1. P. 1. cap, 6, parlando d'un 
certo MxeSlro Ofmeno Spugnuolo , lafcio fcritto : Cum in ftudio legeremus Sal-
mantino prefente & coram eo redarguimus , & in traflatu, quern ibi in hac 
facultate lingua materna compofuimus , ipfi in omnibus contradiximus &c. 

(106) Vedi la Difiert. I. Annotaz. (13) pag. 97. 
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d'un Temperamento, onde s' introduceffero le Terze e le 
Sefte all'opera dei Concerti (207). 

II noftro Giovanni Spadaro, che dalla Scuola del Rami 
ufci Maeftro famofo di Mufica in quefta infigne Collegiata 
di S. Petronio, riconobbe, come dottiffimo ch'egli e ra , 
si gran bifogno dell' Arte, e per modo convinfe due oppo-
fitori del fuo Maeftro, il Gaffurio (208)-, ed il Burzio 
(209), che febbene effi ne' loro fcritti non ammetteflero 
l'avvifato Temperamento, in fatti nondimeno, ed in Pratica 
non puotero non confefsare il Comma fenfibile. 

Nella fentenza medefima fi unirono pofcia Lodovico 
Fogliani (210), D.Nicola Vicentino (211), Vincenzo Ga-

Ll 2 lilei 

.107) E' neceffario avvertire, come il Rami loc. cit. Trad. 3. P. 3. cap. 3. 
nel penfare ad un Temperamento , pare cbe avefle in mente quello di Didimo . 
Certamente le Proporzioni degli Intervalli ridotti vi fi appreffano , col feguente 
artificio, cbe moftra maggior moderazione . 
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(108) Error! 

Muftco Bolognefe; 
Rami, Hifpana*. 

de Franehino Gafurio da Lodi 1 da Maeftro Joanne Spatario 
in fua defenfione *. fy del fuo preceptore Maeftro Bartolomio 

,r • fubtilmente demonflrati . Error %%. P. 4. pag. i t . Se adonca 
da Bartholomeo Ramis e ftato tractate in practica de quelli fpatii : che ufano 
li modulanti , lui non merita effere inculpato de errore . In la predicta mia 
undecima epiitola te ho demonftrato , che la oroportione cadente tra 81. ad 80. 
la quale e la differentia cadente tra li pythagorici in terval l i ; & li intervalli 
da li modulanti ufitati e fenfibile : & non infenfibile come nel predicto tuo 
capitulo ( De Harmon. Muficor, Inftrum. lib. %. cap. 34 . ) hai conciufo. Perche 
non effendo fenfibile: el duro monochordo pythagorico, non feria riducto in 
molle al fenfo de lo audi to . 

(-09) Johan. Spadarii in Mufica bumilimi profeffori, ejufd. mufices ac Bar. 
tholom. Rami pareie ejus precept, bonefta defenfto In Wcolai Burtti parmenfis 
Opufculum. P. z. CorrcS. 1. Nel primo feguente capitulo tu dici cufll . . . Le 
concordantie in mufica fonno nove: cioe un i fonus.- t e r t i a ; qu in ta : fex ta : 
oflava: decima: duodecima: tertiadecima : e quintadecima : e da li un poco tu 
dici emelles fonno benche non fiano confone nientedimeno fonno applicate alio 
contrapuncto: come ditono Semiditono diapenthe cum tono & diapafon cum 
ditono: e dici che quefte da alcuni fon dicte diffonantie compaflibile . 

( n o ) Ludov. Poll anus Mufica Tbearica feci. z. cap. t. 
( i n ) D. Uicol. Vicentino VAntica Mufi. ridotta alta Moder. Prat. lib. 1. 

cap. x j . pag, X 1 . ed aitrave . 
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lilei ^212), e Francefco Salina Lettor Peorico anch'efso 
di Mufica in Salamanca (2 tg ) i ma fopra tutti il ceiebra-
tiffimo Giofeffo Zarlino ^,2*4), da cui ogni fua perfezione 
confegui, e riconofce il mentovato Temperamento, col quale 
vengono tutti a dichiarare manifefto ail' Udito quel Comma 
mezzo principale d' ogni artificio in quefta oggidi si 
rinomata indifpenfabile Riduzione. 

Ma, e che diremo all'Autorita d'Ariftofseno , a cui, 
ficcome u Greco, era il Comma maggiore del noftro, e pure 
dichiai6 il Diefis quadrant ale V ultimo di quanti Inter valli 
cadefsero fotto V Udito, il quale Diefis formato viene 
aimeno da un doppio Comma. Imperocctie, die'egli (215): 
la Voce non pud dtjlintamente proferire un Inter-vallo minore 
del Diefis minima ( cioe quadrantale ) , ne I' Udito determmar. 
la a fegno di comepire, die parte fia, fe d' un Diefis, 0 
d' altro tale dei noti Inter-valli , S' io qui, favorendo la 
fenfibilita del Comma, pretendefli inoltre , che 1'Udito po-
telle ail' occorrenza riconofcerlo, e praticamente determi-
narne, come talvolta faria duopo, fino le parti , mi fpiace-
rebbe al fom mo la dottrina qui oppoftami . Ma tanto & 
lontana dal mio affunto, quant'io da Ariftoffeno. Pongo 
il Comma fenfibile , ed effo dice, che meno del Diefis qua
drantale non poffa coll' Udito determinarfi . Quelle due 
Propofizioni tanto non s'oppongono, quanto il dire: que' 
due oggetti li veggo difuguaii , ma non fo la lor differen
za ; cosi per appunto il Comma pu6 efsermi fenfibile per 
un divario totalmente ignoto . E chi puo arrogarfi nelle 
fcordanze muficali ancor maggiori del Comma, anzi dello 
flefso Diefis quadrantale, diftmguerne coil'Udito i divarj, 

a fe-

rove ( u t ) Vine. Galilei Dial, della Mufi. Ami, e Moder. pag. 33. ed alt 
fronimo Dial. pag. 57. 

(113) Franc. Salina in Academia Salmanticenfi Muficse Profeffor. Mufi. lib. 
x. cap. I I . 

(_I4> Zarlino lnflit. Harmon, P. x. cap. 39. , ed in molti altri luoghi delle 
di lui Opere. 

(115) Ariftoxenus Harmonicor. Element. Lib. \. pag, 14, ex Verf. Meibom. 
Neque enim vox diefi minima minus adhuc intervallum diltincle profcrre po
te f t , nee auditus dijudicare , ut nimirum percipiat, quaenam pars fit, num 
diefeos, an alterius cujufdam notorum intervallorum. Vine. Galilei Dial, della 
Mufi. Ant. e Moder. pag. n x . 

fi 

Ril 
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a fegno di fifsarne la giufta mifura ? Accordiamo dunque 
con Aniiolseno tanto efser difficile, e quafi impoffibile all' 
Udito difcernere praticamente la quantita delle fcordanze 
(2t6) , maflimamente minori del Diefis quadrantale, quanto 
al medefimo e facile fentirne tutto giorno anche afsai mi
nori d' un Comma, 

Ma abbiam fatto troppo onore ad una Queftione rif-
pettabile folo per il merito dcgh Autori, che la proteg-
gono, ed e tempo in fine, lafciati a parte per ora i Gre. 
c i , di volgerci ai noftri Moderni, per feco riconofcere i 
loro Confoni, e Diffoni- anzi piu tolto folo quefti ul t imi, 
non avendo efli, "fuori dell' Ottava , alcun altro Confono 
perfetto, fe tal perfezione vogliafi fcandagliata fu '1 rigor 
greco. 

Hanno anch' efli i Moderni la Quarta e la Quinta 
antiche, come vedemmo, Confonanze perfette , ma non 
tanto precife ed efatte. Mancano del giufto, gli e vero, 
di poco poch'flimo, per6 talmenteche non pollono tutta 
tutta vantare la dovuta giuftezza; onde le chiamino per
fette , che non viene loro interdetto , purche fappiano cio 
eiler loro conceifo per pura approffimazione. 

La Quinta e dal dovere difettuofa, ed eccedente la 
Quarta, ma d'un ecceffo, e d 'un difetto in tutto eguale, 
cioe di quinto la Quarta oltrepafla il convenevole , d 'a l . 
trettanto manca la Quinta C2I7)« JI divario per6 d' ognu

no 

(116) Franc, Salina he. cit. cap. 4. Nos autem pritis de fimilibus interval-
l i s , hoc eft de coofonantijs, quam de diflimilibus, hoc ef t , de diffonantijs, 
agendum effe cenferous . . . . ut ab h i s , quae melius , ac facilius fenfu perci-
p iun tur , ad ea , quae non ita facile percip' poffunt, fiat progreffus; quandoqui-
dem confonanti* mui:6 facilius f.nfu p t r a p i u n t u r , quam rehqua intervalla mi-
nora . P. Msrfennus Harm nicer. Ltb. 4. Pr-tpof. i. Confonanti* funt nobis gra-
tiores Diffunantns, quia 1 lice facilius ab imaginatione , quam iliac comprenen-
d u n m r . 

(117) Abbiamo da Lemme Rofti [Siflfma Mufica cap. 6. pag. 5 8 . ] , cbe: I l 
Temperamento puo tffere dt p u m a n u r e , le quali hanno origine da l l ' a l te ra -
zioni lnieufibili , rhc le Qjarte , e Qjmte fono capaci di ricevere ; potendofi 
quefte tirar fuori delta ve ra , e perfetta lor forma un terzo di Comma, un 
q larto , un quinto , due fettimi , due noni , e fimili , fenza che 1' Udito ne 
rim:«nga offefo. Ma qu.'fla hbertit di Temperamento nan toglte , che dt quanto 
t' zeerefee In Quarta , nen fi debba d' altrettanto dimmutre la Qu nta , come 
faviamente avverte il Zarlino ( Inftit. Harmon. P. x. cap. 4 1 . Dimoftrat. Harmon. 

«#! 
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275 DiffertaZiione Seconda. 
no dal giufto , per fe medefimo affai picciolo effendo, ha 
si potuto, che 1' ufo 1' abbia quafi praticamente ridotto 
al nulla, facendo in tal modo lecito ai Moderni il pren. 
dere quefti Inter-valli come perfetti (218). 

E qui chieggo fcufa a que' Pratici, che maltrattando 
la povera Quarta, la vogliono feveramente efclufa dal 
numero delle Confonanze . Poveri Greci, almen' efli la 
mantennero fempre nell' onore , di cui era degna , anzi, 
a giudicar rettamente, in cui credo ancora ch' effer debba 
tuttavia, cio£ in quello di perfetta Confonanza (219). 

Gran che, fe dividiamo V Otta-va in Qjiarta e Quinta 
per modo che la Quarta ftia preffo 1' Otta-va, ognuno 
1' accetta per Confonante; ma s' ella ftia preffo la Fonda, 
mentale, la vogliono i Moderni nel Contrappunto decaduta 
sfortunatamente in Diffonanza (220). Or I'Inter-vallo per 

ft 

Ragionam. %.Dcfinit. r . ) : quel che fi leva da una , bifogna neceffariamente dare all' 
altra , acciocche aggiungendofi infieme , negli eftremi fi oda Ia Diapafon perfetta . 

(118) Zarlino loc. cit. Et quantunque quefti Intervalli fiano per tal ma
niera hora crefciuti , & hora diminuiti; non per quefto 1'Udito (come ho 
detto) abhornfee tale diftributione; conciofiache effendo minima & quafi infen
fibile la quantita , che a loro fi leva , o fi aggiunge ; & effendo non molto 
Jontani dalle lor vere fotme; il fenfo fi accheta . Giovan Maria Lanfranco 
Scintille di Mufica P. 4 . pag. IJX. 133. Le Quinte vanno participate cosi: che 
lo eftremo acuto tenga del Baffo : overo che 'I grave fi faccia piu preffo alio 
acuto : Per il che effe Quinte debbono effere tirate in guifa che Ia orecchia 
non bene di loro fi contenti . . . . la Quarta f* accorda per lo contrario , per
cioche lo fuo eftremo acuto va tirato in alto : per quanto fi pud contentare Ia 
orecchia. . . . Et e ben rag'one; percioche fe la Quinta; & la Quarta infieme 
aggiunte fanno la Ottava, quello che alia Quinta fi toglie, alia Quarta fi 
lafcia . Vine. Galilei Dial. pag. 55. (lav. Bottrigari 11 Defiderio pag. 36. 

(xi9) Andr. Papius de Canfon. Prsfat. pag. 5. Reperi ingentem qiiidem to-
tius quafi confonantiarum adminiftrationis diflimilitudinem: praecipue vero rem 
unam intolerabilem , ut laudatiflima una veterum confonantiarum Diateflaron, 
nunc Quartam dicimus , mifernmam prorfus conditionem hoc tempore ferret. Ete-
nim , tamquam ob crimen nobis inufta, fie dedimia mantre , neque ullo modo 
ad veram libertatem , aliarum confonantiarum more, afpirare jubetur: u t ,au t 
fola prodire, aut , in aliarum focictate, vocum infimae (quam Baffum , fevero 
fan& , & magiftratum fonanti nomine indignant | occurrere non^audeat. Gio. 
Bat. Doni Annotaz. fopra il Compend. de ueneri , e de Modi pag. 158. 

(no) Zarlino lnflit. Harmon, P.$.cap. 5. Parera forfe ad alcuno cofa nova, 
ch'io habbia pofto la Quarta nel numero delle Confonanze, poiche fin hora dai 
Mufici prattici fia ftata collocata tra le Diffonanze . . . Et fe pure alcuno vorra 
dire , che ella fia Diffonante, quefto averra , perche feguirk l'ufo de* Prattici; 
1 quali non fapendo addure ragione alcuna a gran torto cosi la chiamano , & 
la feparano dal num«ro deile Confongnze. D, Eietro Pontio Ragionam. di Mufi. 
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ch' ella quivi cangi natura ; 
ftano gli eftremi di lui gli 
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fe e pur lo fteffo ftefli fti mo; e i Greci oculati.Timi in 
fommo non 1'hanno cosi diftinta , nb mai cosi condanna-
ta ; e per quelli, che gli hanno conceffb il Contrappunto a 
quefta condizione glie 1' hanno conceffb, che ufaifero a 
ci6 fare le Confonanze, tra le quali certamente vi ftava la 
Quarta. 

Tutto bene, fento dirmi, beniffimo, ma pure Ia Pra. 
tica odierna £ si rifpettabile, che la Qjuma preffo Ja Fon. 
damentale, a capriccio niuno la vorra Diffonante ( 2 2 1 ) ; 
Quivi percio in effa forz' e vi fia un non fo che , onde 

natura. 
Gli £ quefto appunto, ch ' io non fo ben intendere, 

che un Inter-vallo, finch& re-
ftefli, e nella fteffa diftanza, 

non rimanga lo ftefso, nella qual rimanenza la di lui na
tura confille (222). 

Per 
fag. 75. Io pongo quefta Quarta fra le diffonantie (ancora che d'alcuni anti
chi , e moderni fcrittori ella fia pofta fra le confoiuntie ) perch' io non ho mai 
veduto effer pofta dai Mufici prattici nelle loro compofitioni come confonantia , 
come fi pone la Quinta , la Terza , & 1' Ottava . P. Silverio Picerdi Speccbio 
fecondo di Mufi. pag. 5. I Mufici prattici dicono, che la quarta minore e dif
fonanza, mafllinamente fola col Baffo, che pero la rifolvono come 1'altre dif-
fonanze con una confonanza imperfetta ad effa pi_ vicina . 

(til) Joan. Tinclor de Arte Contrap. lib. 1. cap. 5. De diateflaron, licet 
apud veteres prima omnium concordantiarum ponatur: fimpliciter tamen con-
cordantia non eft , immo per fe emiffa apud aures eruditas . . . . intolerabiliter 
difcordat; undc fit ut a contrapunfto rejiciatur, nifi quando plures funt fuper 
librum cantantes, unus eorum fub aliqua tenoris nota , quod frequenter penulti-
ma fit, quintam affumat; tunc alms fuper eamlem notam quartam accipere po
ten t . Andr. Ornitoparchus de Arte cantandi Microlog. lib. 4, cap. 4. Quarta, 
& C\ fimpliciter dudta, diflbna fit: contuncla tamen concordi commixtioni , con-
cordem cum extremis eflkit medietatem . P. Steth. Vanneui Recan. de Mufi. lib. 
3. cap. 4. pag.-ji. In hoc numero (Confonantiar.) fecluditur Quarta . Nam etfi 
fola diffonet, fuppofita tamen Term , vel & fuavius Quinta, optimam Sym-
phoniam cmittet. H:nr. Lorit. Glareanus Dodechacbtrd. lib, 1. cap. 9. P. M. 
Egidio Mar. Biffi Regol, per il Contrap. della Quarta . P. M. Lorenzo Penna 
Albor. Mufic. lib. 1. cap. 1. 

(xtx) Franc, Salina de Mufi. lib. i, cap, 9. Quod Diateflaron prarter ratio-
nem a Muficis Pradlicis inter diffonantias collocetur.. . . Si dixcrint, earn, nifi 
i Diapente , aut alia confonantia in gravi fulciatur , feorsum , & per fe poni 
non poff. ; id non fans eft ad hoc, ut fit diffonantia. Illud enim intervallum, 
quod cum aliis confonare percipuur, fumptum per fe , non poteft non effe con-
fonum : fed Diateflaron, cum diapente in. grave conjuncla , fuaviflimum reddit 
concentum : non poterit ergo per fe pofita diffona judicari : Confequentia pro-
batur: nam Tonus, Heptacbordum, atque alia: diffonantiae numquam in compa-

1 1)9111 i l l 
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278 DiffertazJone Seconda. 
Per vero dire ho fempre penfato quefto luogo confu-

fo a cagione d' alcun sbaglio di vocabolo. Ho penfato, 
che la Quarta prefso la fondamentale, in vece di Difionan. 
te , abbia a dir fi meno grata. Allora ella ferve alia Pro. 
greffione Aritmetica meno dell' altra piacevole; e quindi 
forz-' h, che un p6 ne fenta d' imperfezione; laddoye, 
fervendo ill' Armonica, come fa in vicinanza dell' Otta-va, 
ottiene la perfezione d'una Progreffione gratiffima (223) , 

Per altro chi fa dirmi onde venga , che ftando que. 
fta Quarta cosi combattuta prefso la Fondamentale, da fe 
fola, e come dicono, ftando nuda (224) la vogliono 

Dif. 
< . 

fitione cum al tis confonare deprehenduntur. Nee defunt ad hoc confirmandum 
exempla : nam in multis Muficis inftrumentis [ ut in Pfalterio ] in gravi fub 
Diapente pofita folet audi r i : & in his , qua? ab Halieutica forma nomen ha
bent , & Leuta , aut Violac vulgo vocantur , in quibus omnes ft re chordae inter 
fe ad Diateflaron temperatae reper iuntur , & nemo fana: mentis earn, qua? dici
tur pr ima, non dixerit cum fecundi fuavetn reddere concentum, & ferundam 
cum tertia ; quod de prima cum tertia dicere non poterif, quae ad Hepta.h< r. 
dum temperatae funt : nam pr ima, & fminda rum fexta fiiavtflime confonant, 
& p r i m a , & tertia cum fexta vehemennflime d ffonant. Zarlino lnflit-barmon. 
P. 3. cap. 5 Galilei Dial, della Mufi. ant. e mvder. Difcvrfo intorno all'opere 
del Zarlino. Gio: Battifta Ooni Annotaz. fopra il Compend. de' Generi , e de' 
Modi della Mufi. pag. 257. ad %6x. 

(xi*,\ Gio; Battifta Uoni loc cit. pag. 2^q. Ne vale a d i r e , che pofta la 
quarta fotto la quinta faccia trifto effetto , & non content! 1' orecchie , perche 
altro e d i r e , che un* intervallo fia confoname, o diffonante; aliro . rhr (ia 
pofto, 6 non pofto al fuo luogo: fi come none I'ifteffo ervpipavix , St Evavpupm-
via.. La quarta pofta fotto la quinta non fa buon effetto, perrhe non e roilo-
cata a I fuo luogo, e fecondo la ragione de* numeri harmonici; come dottamente 
prova il Za r l ino ; moftrando , che alle confonanze pr marie , & piu perfette, 
conviene refpettivamente il luogo piu grave; cenforme a l l ' o r d i n e , che ttngo-
no i numtr i naturalmente codocat i . Ne n o fegue perche la quarta non poffa 
mai flare nel g r a v e , anzi debba effere fempre foftentata , per cosi dire fi pra-
tici impropriamente dicono coperta ) da un'al tra confonanza . . . . maravigljan-
domi ce r tamente , come i noftri P ra t t i c i , che defenfeono tanto all ' ud i to , & 
al diletto ( il quale dicono effere il folo fii.e della Mufica) con tutto d o al 
dilpetto dell 'orecchie , & del fenfo ifteffo, per non partirfi dalle mafTtme de' 
loro Maeftri , fi faccino fcrupolo ne' concenti vocali d 'adoprare la quarta nel 
grave . Zarlino loco cit. Dimoftr. Harm, ragion. x. def. 10. Sopplimentt Mufic. 
Lib. 3. cap. 5. Franc, Salina loc. cit, 

0 * 4 / Joan. Tint~lor. he cit. D>ateffaron fimpliciter tamen cencordantia non 
eft ; immo per fe emiffa apud aures e r u d i t a s . . intolerabiliter difcordat. P.Van. 
neus loc. cit. Lib. 3. cap, 4 . In hoc numero f Confonantiar.) fecluditur Quar
t a . Nam & fi fola diffonet , fuppofita tamen te r t i a , vel ut fuavius Quinta , 
optimam Symphoniam emit te t . P. Zaccar. Tevo Mufi, Teft, P . 3. cap. ij. P. Pi-
cerli Spech. 1. di Muj. cap. 1. pag. 5. 

fti 



DiffertazJone Seconda. zjg 
Diffonanza? ma che poi veftita , accompagnata, cioe con la 
Sefta magpiore, o minore (225), fi trasformi tofto in Confo. 
nanza per°una mutazione ad efsa in tutto eftrinfeca (226) ? 

zZZ—$ 
—. 

6 mag. 6 min. 

H a——"—it ZI$ 

- $ ~ -

i^-y.—-_„__.-_———.__-.—<t 

Mm Non 

(XX5) Zarlino lnflit. Harmon. P. 3. f*/>. 60. Franc. Salina loc. eit. Gio: 
Battifta Doni loc. cit. De Prsftant. Mufic. Veter. Lib. 1. pag. 19. D. Pedro Ce. 
rone Melopeo Lib. 2, cap. 75. pag, 321. 

(ti6t Zarlino Dimoftr. Harmon. Ragion. 1. Def. 10. Quando fi muta alcuno 
degli eftremi di qual fi voglia intervallo, fia confonante, 6 diffonante: facendolo 
di acuto grave : 0 per contrario di grave acuto per una Diapafon r fi ha uno 
corrifpondente intervallo nell'acato, 6 nel grave: il quale e della ifteffa natura 
del primo, di maniera cbe ogni Confonanza perfetta fi eonverte in un' altra 
perfetta • cosi pure ogni imperfetta in una parimente imperfetta . Hello fteffe 
modo le Diffonanze anch' effe fi convertana in Diffonanze, 

D 

Quinta , 

cle fi cambit in Quarta 

Terza, Q 

tbe fi tamhia in Sefta 

Seconda, ~H~ 

cie fi camhia in Settima 

E queft, cambiamenti fono quelli, che il celehre Monf. Rameau chiama ROVE-
SCIO d'ARMONIA. Trait, de I'Harmon. Livr. 1. Chap. 3. Art. 5. General. 
Harmon, cap. •*.... toutes les Confonnances confident dans la Quinte, la Tierce 
majeure & ] a mineure, d'ou derivent, par RENVERSEMENT, la Quarte, 
Ja bixte majeure, & la mineure: il j en a trois direcles, & trois renverfe'es. 
Nouveau Syft. de Mufiq. Theor. pag. 7. Ces diffcrentes Combinaifons de !' ordre 
0es bons dans un Accord, y ehangent 1'efpece des Intervales; par exemple , 
li iterce d Ut a Mi, s* y change en une Sixte de Mi a Ut, ainfi des autres i 

1 
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280 DiffertazJone Seconda . 
Non cosi in fine la maltrattarono i celebri Gafendo 

(227), Cartefio(2 28), e P. Merfennio (229), dichiarandola 
la meno grata tra tutte le Confonanze antiche, e moderne, 
non mai per6 condannandola all' infelice condizione di 
Difionanza; anzi fe la prendiamo nuda, cio£ da fe fola, la 
vediamo collocata da Vitruvio (230) nel numero dilettevole 
delle Confonanze, quando tra i vafi eccheggianti ne'Teatri 
ad avvalorare i Suoni, ed il Canto degli Attori, fempre ve 
ne voile alcuni d'accordo in Quarta. Dio buono, quivi 

non 

Accordo perfetta ii 
Terza maggiore 

Sao rovefcio Accordo perfetto di 
Terza minore 

Sua rovefcio 

(XX7) Petr. Gaffendu, Manuiutl. ad Tbeor. Mufi. caf. t. pag. £43. T. J. Si dua. 
bus chordis Diapafon creantibus interaddatur media, quae heinc Diapente, heinc 
Diateflaron faciat, Ionge gratior erit harmonia, fi Diapente inferiQs, five verfu6 
chordam unam, & Diateflaron verfus fummam , quam fi oppofito modo adhibeantur. 
Ratio autem effe poteft, quod priore modo intervalla confonantiarum fe habeantj 
juxta hofce treis numeros 6. 4. 3 . , qui in proportione, mediocritateve harmonica 
funt ; pofteriore autem juxta hofce treis 4 .3 .x . qui in Arithmetica folum. 

(xt8) Ren.Cartefii Compend. Mufi, pag. 19. de Quarta . Ha:c infoeliciflima eft 
confonantiarum omnium, nee unquam in cantilenis adtribuetur nifi per accidens 
& cum aliarum adjumento, non quidem quod magis imperfefla fit quam tertia 
minor, aut fexta , fed quia tam vicina eft quintae, ut coram hujus fuavitate 
tota illius gratia evanefcat: ad quod intelligendum, advertendum eft nunquam 
in Mufica quintam audiri, quin etiam quarta acutior quodammodo advertatur, 
quod fequitur ex eo quod diximus in unifono, oflavam acutiorem fonum quo
dammodo refonare . . _ • 

(1x9) P. Merfennus Harmonicor. Lib. 4. Propof. 8. pag. 54. Quamvis a tu-
nioribus difputatum fit num Quarta debeat collocari inter Confonantias , quod 
videretur inepta compofitioni duarum partium , hacc tamen vcritas clarior eft 
quam ut probatione indigeat, quoties enim Quinta: fupcrponitur , gratiflitna 
eft, & compofitiones , trium, quatuor, & piurium vocum, im6 & duarum in-
greditur, dr Propof. x$. p»g.6}. Quarta contra Baffum eft omnium ingratiflimi. 

(xjo) Vitruviut de Architect. Lib. 5. cap. 5. Fiunt vafa aerea pro ratione 
magnitudinis theatri , caque ita fabricentur, ut cum tanguntur fonitum facere 
poffint inter fe, DiatcffaroD, Diapente, ex. or_iue ad Difdiapafoa. 
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non s' aveva a deftar voce, fe non fe piacevole, e piacevole 
effer non puote la Diffonanza, e forza dunque conchiudere, 
che quefta Quarta, non che appo i Greci, ne pure appo 
i Latini, altro per fe non foffe , falvo, che vera veriffima 
Confonanza. 

N£ vale il qui foggiungere, che quefta Quarta unita 
alia Quinta, ciafcuna verfo il gra-ve, riefce infallibilmente 
ingratiffima, e porta feco tutte le condizioni, come Diffo. 
nante , cioe di Preparazione , Percuffione, e Rifoluzione. Che 
meraviglia ? Ella allora ha due faccie, coll'una delle quali 
rifguarda la Fondamentale, e feco fa Confonanza, e coll' 
altra rifguarda la proffima Quinta, con cui diffuona a fegno 
di non effer tollerata dal l 'Udi to , fe non fe rifoluta; vale 
a dire , ftante queft'ultimo rifguardo , ell'h una Seconda in 
tutto fpiacevoliflima (231); il quale fvantaggio proveniente 
dalla Quinta, non puole torle il pregio dell' effer fuo 
Confonante . 

j . col Baffo 

%. col Tenore 

1* i £ 
4. 3. tol Baffo 

SP 

M m 1 An. 
rancejco Beeattelli Ftorentino tn un fuo Trat. M. S. tntttoiatt: 
alcune cofe, che fi trovano nella Lettera Critico-Mufica 

'i ftampata nel Teno Tomo de' Supplement! al Giornale de' 
pag. 1. dimoftrb con evidentifiime ragioni , che la Quarta I 

(XJI) Giovanfrancefco Beeattelli Fiorentino in un fuo Trat. M. S. intitolat* t 
Sptegazione fopra a' 
dello fteffo Beeattelli .... 

Confonanza perfetta, e al noflro pmpafito lafcio fcritto: La forza che fp-gne li 
ettremi acuti di qualunque intervallo, d per meglio dire, qualunque Suono, _ 
icendere di grado nel modo, che vien chiamato refoluzione , quand' anche di 
ml _jaiiUfVno5 I B c h i n a f f e *• fcendere, non e cagionata dall'effer egli diffonante, 
«a «_la Corda, d dicafi dal Suono, che in tempo buono, fopra gli vien po-

#* 



1 
ii 

282 Differtazjione Seconda. 
Anche la Quinta (232), e 1' Otta-va , tuttoche perfettijfi. 

me Confonanze fi riducono , per la ragione accennata, all' 
effere di Diffonanze; ma poich6 a renderci illuminati, 
ebbero fempre maggior forza gli Efempj, eccone perci6 
d' alcuni valentuomini nell' Arte noftra, che abbiam per 
le mani . 

D. Anton. Theod. Ortells (233) 

M --G- tt * r * - « > - _ M 

De ftru &x 

De ftru - • 

'Mzztzz. 

&x 
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Def 

~~-IT A""-" 
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tru . &x 

*- n TV I 
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Def - tru - ctae 
Monf. 

fto, che con effo forma una Seconda. Quefto e quello dird cosi , che urta, e 
fpigne il fottopofto Suono, e fia di che natura fi vuole, ^ fcender di grado, 
che vale a dire a rifolverfi . . . . La Quarta per effer minore di fua natura in-
clina pofarfi su la Terza, ma quando e urtata dalla Quinta allora non folo 
inclina, ma viene sforzata eziamdio effendo maggiore a fcender di grado. 

(X32) Giovanfranc. Beeattelli l0c. cit. Cosi la Quinta quando e urtata dalla 
Sefta, e Io fteffo fuccederebbe della Sefta, fe quefta aveffe un fuperiore confo
nante Suono , che I' urtaffe . Ma contuttoche la Sefta abbia per fuperior Suono 
un Suono diffonante, pure fi pu6 dare tal movimento, che torni bene, e fae 
cia buon effetto eziamdio la Sefta benche maggiore urtata dalla Settima mino
r e ; cosi ancora la Terza maggiore urtata dalla Quarta. 

(X33) Refpuefta del licenctado Franc Vdlls, Presbyt. Maeftro de QafilU *» 
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Monf. Rameau (234) 
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la Iglefia Catbedr. de Barcelona, a la Cenfura de D. foach. Martinez Organ, 
de la S. IgUfia de Pahncia contra la Defenfa de la Entrada de el Tiple fegun. 
da en el Miferere nobis de la Mifla Scala Aretina pag. 5. 

fi.34) Les Fetes d' Htbie, ou les Talents Liriques, Ballet mis en Mufique 
par M. Rameau pag. IOX. 
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Johann Sebaft. Bach (235). 
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Georg. Feder. Handel (235). 
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(23S) Terza Parte delle Opere Pag. 30. 
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Hob. Uom. Benedetto Marcello (237). 
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Giacomo Antonio Perti (238) 
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Differtazjone Seconda. 28p 
Reftino dunque le Quarte, e le Quinte in mano ai Mo

derni nella dignita almeno di pratiche Confonanze: frattanto 
pafliamo alle Terze, e quindi alle Sefte, che la natura fieguono 
delle Terze , cercando il come di Diftonanze, che furono avanti 
Didimo , paffaffero dopo, ed otteneflero a poco a poco il bel 
pregio di Confonanze. Fu Didimo il primo, che diede principio 
a quella loro fortuna, al quale pero non hanno effe, quafi 
direi, verun'obbligo, si perche affai poche furono le da lui 
ridotte a Confonanza, si ancora, anzi principalmente perche 
egli, a tutt'altro penfando, fuorche al loro vantaggio, a tal 
perfezione le riduffe. 

Gia dicemmo, che moffb quefti dalla brama di mag
giore varieta nel Tetracordo, tentd, nell ' ingrandire il 
Semituono, qual mutazione il cagionaffe alia Quarta, di 
fua natura immutabile (239). Gli convenne diminuire un 
Tuono, e quello riufcitogli fenza veruna turbazione dell* 
Udito, qui ii fermo, contento del fuo ritrovamento . Se 
non che tofto alcune Terze e Sefie da tal mutazione, refe 
gia s 'erano, anche nel Diatonico, per neceflita Confonanti. 
Dal che pu6 conchiuderfi, che s' egli non ebbe in animo 
di ridurre le Terze, diede perb occafione, che cominciaf-
fero ad effer meglio ridotte. 

Un tal cangiamento profegui fenza contrafto, ch3 io 
fappia, fino a Tolomeo, il quale vi trov6 che ridire, non 
gik nell* mgrandimento fatto al Semituono, e nella dimi-
nuzione d'un Tuono, ma nella fituazione di quefto, pofto 
da Didimo preffo al Semituono. 

Gl' Inter-valli confoni , (fuori delY Otta-va, che h del 
Genere moltiplice ) fono del Genere fuperparticolare, ma , 
febbene poco, pure ineguali tra loro, non potendofi ve. 
runo d' effi in due parti eguali dividere (240). 

In fatti I' Otta-va, ftante il metodo muficale, refta 
tofto divifa nei due primi fuperparticolari, ciofc nella fef-
quialtera 3 : 2 , che h la Quinta ; pofcia nella fefquiterza 
m N n 2 4 : 3 , 

(259) Vedi fopra alia pag. 257. 
> (140) Euclides Introd. Harmon. Tbeorema 3. pag.x*:. ex Verf. Meibom. Boe. 

ttus Mufi. lib. 1. cap. 33. lib. 4 . cap. 1. Jacob. Faber Stapul. Mufi. lib. 3. num, 
* j . Zarltno lnflit. P. 1. cap. 3 7 . Dimofir. Ragion. u Prop. 9. 

ill I 



2po Differtazjone Seconda. 
4 : 3 , che e la Quarta, Intervalli diverfi d' una fola unita 
nella ferie de'Numeri, e nella Mufica d 'un fol Tuono, vale 
a dire tra loro non molto differenti. 

Seguendo la Serie numerica de' fuperparticolari, dopo la 
Quarta 4 : 3 , ne vengono ie Proporzioni di 5 : 4 , 6 : 5 , 6 
7 : 6 . Quelli Inter-valli quei furono fcelti da Tolomeo a 
fcoprire, fe a fimilitudine dell'Otta-va, compofta dei due 
primi fuperparticolari, ciob della Quinta e Quarta, poteffe 
quefta di due puri fuperparticolari anch* ella comporfi, 
prendendo ognuno dei tre ultimamente accennati Interval. 
li, e tentando fe il rimanente alia Quarta foffe un fuper. 
particolare, con cui unitamente formarla (241). 

Cominci6 dalla Proporzione di 5 : 4 , e trovb mancarvi 
alia Quarta la Proporzione di \6 : 15 (242). Paiso all'altra 
di 6 : 5 , e trov6 diftante la Quarta della Proporzione di 
1 0 : 9 (243). Finalmente nor6 la Proporzione di 7 : 6 effe. 
re difettuofa della Quarta di 8 ; 7 (244) . 

Serie 

(X41) Ptalemnu! Harmonic, lib. t, cap, if. pag. 35. ex Verf. ~WalIis . Divi-
demus pri'mutn rationem fefquitertiam, (qua:eit confonantia. Diateflaron) , quo-
ties l icet , in rationcs duas fuperparticulares. Quod ter duntaxat fieri poteft. 
Atque hoc ,,fumptis qua: lllam continve ftqunntur tribus fuperparticularibus; 
fcfquiquarta , fefquiquinta , & fefqiiif.xta . Sefquitertiam enim complet , adjunfla 
fcfqu quarta; , fefquidccimaquinta ; fefquiquintae ve ro , fefquinona; & fefquifex-
tae, fefqu.ifeptima. Poft has au tem, non aliis duabiis fup.rp'rt iculanbus compo-
fitam reperiemus fefquitertiam. Porpbyrius Comment, in cap. if. lib. t. Ptolem. 
P"g* 3'7* & feq. ex VerfWallis. Manuel. Bryennius Harmon. Lib. x. Sed. 8. 
ex Verf. ejufd. \fallit. 

(141) 4 v 3 Quarta 
J 4 Terza maggiore detratta 

16 : 1 j Semituono maggiore. 

(*43> 4 \r 3 Quarta 
6 j Terza minore detratta 

\ xo : 18 Tuono minore 
) I O ! < 9 Tuono minore ne* primi 

termini 

(X44) 4 y 3 Quarta 
7 ' 6 Terza minore mancante 

1 : 
8 : 

\ 1 4 : x ' Tuono maggiore eccedente , 56 : 
' 5 8 j 7 Tuono mag. ecced.ne'primi * 5 4 ; 

termini 

4 Terza maggiore 
1 j Semituono maggiore 

60 Quarta 
3 Quarta ne'primi termini. 

5 Terza minore 
9 Tuono minore 

45 Quarta 
3 Quarta ne'primi termini' 

6 Terza minore mancante 
7 Tuono maggiore eccedente 

42 Quarta 
3 Quarta ne'primi termini* 

*''m*"\ .£__.- _.___-•, **?. 
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Serie A Serie B 
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Con quofte tre divifioni fecond6 Tolomeo la Concinni. 
ta, ed i Fenomeni armomci (245). Ma tanto non era fuffi-
ciente a formare la Quarta, che , non contenta di due 
Intervalli, richiede in ogni Genere il terzo. 

All'invenzione di queito non potea giugnerfi , fe non 
dividendo aicuna delle due parti in ognuna delle dette 
divifioni; e la naggiore di quefte eifendo la piu adatta 
a tal 'uopo, fu effa nel Genere Diatonico da Tolomeo la 
fcelta a partirfi, onde ne vennero le Quarte compofte 
ciaicuna dei tre feguenti Intervalli fuperparticolari. 

Se rte 

(X45J Ptalemaus Htrmonicor. Lib. i. cap. 15. pag. 34. ex Verf. Wallit 
Porphyrin, in eund. Ptolem. (.omment. pag. 317. ex Verf. ejufd. Wal. .. Cona-
tur etiam hie conferva.*.-, turn id quod confeiitaneuna fit concinnitatum hypo-
thefibus, rin pofitione & ordine rationum fuper-particulaniim ; ) turn id quod, 
per phaenom-na modorum in mdodiis receptorum , eft in conf.ffb: quodque 
conf.ntaneum fit primis, & dlvifionum naturae congruis , fuggeftionibus; quas 
adh bet ad fiiiiorein Rationum in Gonfonantiis determinationtm. Aflumit autem 
(ut Lmma,) ad politioncs & ordints quantitatum, (hoc eft, Phthongorum ; ) 
turn ex Hyp >tefi primitus p.iira, (quam ipfe de Confonantijs ante propofue-
*at, ) rum Ratione ; hoc omnium Gciieium commune; Nimirum , quod loni, 
etiam in tetrachordis continue pofui, rationes femper inter fe faciant fuper-
partculares: qua: nempe fp..c.unt ad totiui f.dliones five in duas ratione, pro-
pe-aequsles, fwe in tres propc-aequales; ( cum fieri non poflit , ut in aequalia 
dividatur ratio ve! fuper-particuians, vel dupla; fed in prope-a.qua!ia; Ut 
Dia-pafon ( in ratione dupla confiftens ) dividitur in prope-arqualia, Dia-pente 
& Dia-telfiron; & in ratione fcfqui-altcra, & fefqui-tertia \ tribus ibi fa
ct's exceflibus. 

<# 
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Serie D corrifpondente all'A (246). 
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Serie E corrifpondente alia B (247) 
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48 45 40 36 45 
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(146) 9 : 8 Tuono maggiore 
10 : 9 Tuono minore 

_> 90:7a Terza maggiore 
" j 5: 4 Terza maggiore ne*primi termini. 

(147) 16 J IS Semituono maggiore 
9 : 8 Tuono maggiore 

\ 144:1x0 r*r;&« minore 
*i 61 $ Terza minore ne'primi termini. 



Differtazjione Seconda. 2p3 

Serie F corrifpondente alia D (248). 

Dal fin qui detto fi raccoglie, che a falvare la Con. 
cinnita fa duopo, ftanti le dimoftrazioni di Tolomeo, che 
ognuno dei tre ottenuti Intervalli fia fuperparticolare, e 
difpofto in una tal ferie, onde componendofi due Inter
valli in un folo, quefto col terzo riconduca la Quarta a 
due foli Intervalli fuperparticolari. 

Or poiche cerchiamo, rifpetto al primo Intervallo 
grave del Tetracordo, ove s' abbia a porre il Tuono minore, 
fe preffo al medefimo, o no ; bafti riflettere, che poftovi 
preffo, manca tofto alia ferie ogni concinnita. Gl' Intervalli 
faranno fuperparticolari, ma la. ferie non avra 1'ultima do-
t e , nafcente dalla dovuta compofizione di due Intervalli 
in un folo fuperparticolare; mentre unendo il Semituono col 
minor Tuono, ne deriva un fuperparziente, e quindi la 
Quarta compofta non piii di due fuperparticolari, ma d 'un 
fuperparziente, e d'Mn fuperparticolare (249). 

A que-
(X48) xi : xo Semituono minore 

10 : 9 Tuono minore 

~) xio : 180 Terza minore mancante 
30} 7 : 6 Terza minore mancante ne'primi termini, 

(X49) Ptolem. Harmonicor. Lib. i. cap. 15. pag. 39. ex Verf. Meibom. Ve
lum ante ha:c omnia , ratio fefquioflava per fe comperta fuit continere Tonum ; 
{ «x duarum primarum Confonantiarum exceflu : ) quam quidem oporteat ( turn 
ut rationi congruum turn neceflarium / praecedentem itidem locum obtinere, 
conjuniflis ipfi quae proximo adjacent; quandoquidem fuptrparticularium nulla 
cum ipfa complebit fefquitertiam : & quidem fefquinona , jam ante eidem 
con;untfa eft, in divifione modo cxpofua. 

I 
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fuperparziente fuperparticolare (X50) 
11 I 

A quefta neceffaria dote non fi giugne, fe non quando 
il maggior Tuono b preffo del Semituono ; onde, ne proviene 
un compofto fuperparticolare, o UTetracordo fi cominci dall* 
acuto , o fi cominci dal grave, il motivato compofto, fecondo 
la, ferie di Tolomeo, fara fempre fuperparticolare'. 

fuperparticolare 
%_ 
4 

9 10 
8 9 

*H< < **\ 

• W _ « . . . . . . . _ . •- . . I — —• "— I M . W - _ • _ . . . * « . te. ft-. _ - • . . -* • 

fuperparticolare 

laddove fecondo la ferie di Didimo egli e un fuperparziente 
dannofo alia loavita muficale, e peru6 non meno che la 
ferie, da cui deriva, fol degno da nprovarfi. 

m A ben 

(150) 16 J IJ Semituono maggiore 
l o ; 9 Tuono minore — 

7 160 : 135 lnterv. fuperparziente , 0 Terza minore mancante 
5 $*.: X7 Iw^rw. fuperparz. , . T.rz,« w/». w a » . . ne'primi termini 

8r : 80 Comma aggiunto 

259X : xi6o Terza minore 
45*? * : 5 Terza minore ne'primi termini. 1 

I 



Differtaziione Seconda. ig% 

A ben dunque conchiudere la noftra Quiftione, che 
tutta fi riduce ai tre Intervalli della ferie D , ed E aventi 
il minor Tuono, ed il maggiore, porta la progreflione, e 
vuol la natura in effe il maggior Tuono preflo al Semituono, 
Valtra ferie F nulla entrando nella noftra ricerca, come 
priva del maggior Tuono, dal che riluce la neceffita non 
meno dell'operato da Tolomeo nel correggere Didimo, 
che nel dover noi in tal correzione feguirlo . 

Ma foffe quefti, o non fofle il motivo, che guidd 
Tolomeo alia mentovata riduzione del Tetracordo, quefta 
fenza fallo favori le noftre e Terze, e Sefte, riducendole, 
con altre molte, all'effere di Confonanti, col vantaggio di 
quel Contrappunto, che preffo noi , molti fecoli dopo, ford 
il felice fuo nafcimento. Quefto Contrappunto gli £ quello, 
che qui ftiamo in procinto di porre in chiara moftra, a 
cui riferendo ogni Siftema de* Greci ad effo piu fimile, fi 
veggia in fine, fe 1' abbiano quefti potuto mai avere. 

Che intenderfi debba, o almeno da noi s'intenda per 
Contrappunto, fino allor lo vedemmo, quando fu definito 
(251): un'artificiofa difpofizione di varie Farti alio fteffo 
tempo armoniche, onde ne rifulti un tutto piacevole . Ed 
in fatti, fe ben fi rifletta, fembrera non altro poter effere 
il Contrappunto, Ora poich& ogn'Arte aver deve i Principj, 
fu cui venga ftabilito qualunque di lei artificio, a ben 
ravvifarli nel Contrappunto, fa meftiere fcandagliarne gli 
Elementi, che ad effo fer von di bafe. 

Ed a che altro fi riducono quefti Elementi, fe non fe 
ai puri Intervalli muficali , che non folo nell' Armonia, o 
fia nel Concerto, ma nella fteffa Melodia, ovvero nelle 
femplici Cantilene, fanno le veci di Componenti (252)? Tali 

O o Com-
m • — ——• ,_ . 1 

(xst) Pag. 174.17$. 
(xsx) Quefti componenti Intervalli non folo detti furono Elementi, com' ie 

Ii Hemino, ma inoltre da tat'uno Specie, e da altri Combinazioni. 11 Galilei 
frenimt Dial. pag. 58. P. Zaccani Prat, di Mufi. P. x. Lib. x. cap. 7. Orat. 
Tigrini Compend. della Mufi. Lib. 1. cap. 7. pag. 4. Brrardi Mi feel. Mufi. P. x. 
cap. 9 . p. Artufi Arte del Contrap. pag. ix. tneca fentenda li differo Elementi. 
Blemento fi chiama quello, del quale ogni individuo fi compone , & perchfc 
ogni Cantilena fi compone di confonanze, e diffonanze, vengono percid chia-
man Elementi, e fono . . . Seconda, Terza, Quarta, Quinta, Sefta, Settima, 
Qltava, &c. Bartbol. Rami de Mufi. Trad. 1. P. *.. cap. 1. Guilermo de P«di« 

0 
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2p5 Differtazjone Seconda. 
Componenti, quantita effendo, hanno ovunque una necefla. 
ria correlazione o corrifpondenza d'eftenfione, per cui, 
accadendo grati all 'orecchio, fono e fi chiamano Confonan. 
ti, ed ingrati accadendo, fono e fi chiamano Diffonanti; 
anzi tal' uno giunge ad effergli tanto infoffnbile , che on. 
ninamente nella Mufica e fconvenevole, nominato percio 
dai Greci Inconcinno (253). 

Ma giova qui ftare ben cauti, non dovendofi inten-
dere per Intervalli, nh quelli, che tal 'uno prenda a ca-
priccio, nb quelli, che talvolta s'afcoltano nel Suono di 
certi Strumenti fuori di regola (254) , o nel Canto degli 

Uccel. 

Commentar. Mufi. Lib. 6. cap. x. D. Vine. Lufitano Introd. di Canto Fer. e Fi-
gur. del Contrap. Pier Maria Bonini Acutif. Obfervat. Mufi. Trail, i. cap. it\. 
li chiamarono Specie. Contrapunti fpecies , overo confonantie . Perf.c_e Unif-
fonus, 5 , 8 , i_ , \% , &c. Imperf_<5b . Terza , 6 , to , &c. Diflbnantie • Se-
conda , 4 , 7 , 9 , ri , &c. Secondo Franch. Gaffurio PraCl. Mufi. Lib. 3. cap. t. x. 
P. Ang. da Picitono Fior Angel. Lib. %. cap. 34. Zarlino Infi. Harm. P. 3. cap. 3. 
(ftante la tiotazione del Cerone Mslop. Lib. 9. cap. j . ) e Specie, ed Elementi li 
mminarono. Seguendo adunque il coftume de 11 i Pratici diremo , che gli Elementi 
femplici , overo (come dicono) Ic Specie femplici del Contrapunto fono fette, 
& non piii; laffando fuori 1' Unifono: perciocche non & confonanza , ne Inter
vallo , come a fuo luogo vedremo ; ficcome e Ia Seconda , la Terza, la Quar
t a , la Quinta, la Sefta, la Settima, & la Ottava. Profdocimo de Beldemandis 
de Contrap, Combinazioni li diffe ; Combinationes vocum in hac arte nominari 
folitae ab omnibus noftris pracdecefloribus quam plures effe recitantur, fcilicet 
Uniffonus, Secunda , Tertia, Quarta, Qginta, Sexta , Septima , & Otfava. 

(_53) Manuel Bryennius Harmon. Lib. 1. fell. 4. pag. 380. ex Verf. **\<fallit. 
Eos autem (fonos ) qui funt auribus tantum non ingrati, Concinnos vocant: 
Qui vero & fimilitudinis aliquid participant, Confonos; Qui vero identitatis 
ahquid , Unifonos aut etiam Antiphonos ( contra-fonante,). Si quis igitur eft 
Unifonus, idem omnino Confonus eft , & Concinnus. Si quis Confonus eft , eft 
& Concinnus, at non ftatirn eft omnino Unifonus. Qui vero Concinnus eft,, 
neque ftatirn erit Confonus aut Unifonus.- & vice verfa. Qui funt Inconcinni, 
omnino excluduntur ex hac diftributione . Qui funt diffoni , non funt omnes & 
inconcinni ; quamvis , ii fimul pulfcntur , onatur alterius qua_dam cantus pecu-
liaritas. Qui enim funt tantum concinni (neque confoni, neque unifoni,) funt 
diffoni : non autem & inconcinni. Sunto igitur Inconcinni, omnino & Diffoni} 
Diffoni autem non ftatirn & Inconcinni, feu cantui inept,. 

(X54) La volgare Siringa ufata da Fanciulli per loro traftullo * * deferitta 
da noi alia pag. 17. pub qui fervirci d' illuflre efempio. Le Cannuccie, di cui 
ella fi compone , unite a cafo , producono e vero un vario fuono, grato si per ci. 
che cancerne la dalcczza delle Voci , ma ingrato per lo pii in ordine alia ferie 
de'Tuoni, Semituoni, e fpezialmente delle Quarte , Quinte , ed Ottave. Inter. 
valli la maggior parte fuori della mifura naturaie, che, rendendo Suoni affattt 
feenvenevoli, fttreno dai Greci giuftamente chiamati Inconcinni. 
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Uccelli d* una varieta fconofciuta (255); ma quelli fola. 
mente, che 1' Arte fin'ora fcelfe a combinarli maeftrevol. 
mente fecondo i dettami d'una caftigata fperienza . 

La loro combinazione in una ferie di Suoni fucceflivi 
conftituifce Ia Melodia, e molte Melodie, o ferie di tal fat
t a , pofte l 'una contro dell 'al tra, conftituifcono V Armo
nia , ciob il Concerto, che altro in fine non e, fe non fe 
il Contrappunto (256). Da ci6 ne deriva, che gl'Intervalli 
nella Melodia, non hanno tante correlazioni tra loro , 
quante gli ftefli ne avranno nel Contrappunto; poich£ in 

O o 2 que-

(X55) Franc. Salina de Mufi. Lib. %. cap. i . pag. i. Mufica. . . qua: fenfum 
tantum movet, folo auditu percipitur , neque ab intelleclu confideratur ; cufuf-
modi funt cantus avium, qui audiuntur quidem xum voluptate, fed quoniam 
a nullo mentis fenfu profkifcuntur, non harmonica ratione conftant, per quam 
ab intelkclu valeant confiderari. Unde nnllas confonantias , aut diffcnantias 
efficiunt, verum innata quadam vocum fuavitate , deleclant. Quod fi in eis ali-
quando harmonica intervalla deprehenduntur , id cafxi potius, aut ex aptitudine 
ad imitandum fibi naturaliter infita, provenire cenfendum eft , per quam afiue-
(aftx difcunt cantus homir.um imitari. 

(t%6) Quefta contemporanea corrifpondenza di Serie armanicbe component, il 
Concerto , fecondo il variare degli Autori e de'tempi, fort) anch'effa varj no
mi. li piii antico a memoria noftra fu quello di Diaphonia, con cui la cbiamh 
Guido Aietino ( Microl. in Mufi. cap. 1 8 . ) , cbe fecondo Gioanni Cottnnio vale 
appo not lo fteffo , cbe Organo. De Mufi. ad Fulgent. Anglor. F.pifc. cap. it. ex 
Cod. Lipfienf. & Jntuerp. Dyaphonia congrua vocum diffonantia, qua; ad minus 
per duos cantantes agitur; ita fcilicet ut altero reclam modulationem tenente 
alter per ahenos fonos apte circueat, & in fir.guiis refpirationibus ambo in ea-
dem voce, vel Dyapafon conveniant. Qui canendi modus vulgabitur (/'. d. 
•vulgariter) Organurn dicitur, eo quod vox humana apte diflbnans fimililudi-
nem exprimat inftrumenti quod Organurn vocatur. Int.erpretatur autem Diapho
nfa dualis vox, five diffonantia. Organo viene ancor nominata nel Cod. Vatic. 
». 5119. Sequitur Regula Organi . . . Dicitur effe Organi Cantus faflus, & ordi-
natus ad re.lam menfuram, videlicet quod unus punclus fit divifus ab alio. 
Denvi qumdi il verbo Organizare, ftante V autoritd di Franchino Gaffurio 
Pratt. Mufi. Lib. 3. cap. to. & alibi. Quandoque etiam organizantes ipfi femi. 
breves ac minimas atque reliquas diminutiores figuras notulis cantus plani com-
tnenfurant: has in menfura femibrevium difponentes , quern fratfum ac floridum 
contrapuntfum vocant . . . . Quandoque fingulis tribus minimis duas feminimas 
poftponentes contrapuncium notulis cantus plani regulari ordine afcribunt . . . . 
Rurfus diverfis figurarum numerofitatibus organizantes fuper notulas cantus pla
ni contrapuncium diverfimode modulantur . Vi fu anche Francone di Parigi ( Art 
Cant, menfurab. cap. de Difc. & ejus fpecieb. ex Cod. Ambrof. D. 5.) , che la 
nammo -. Difcanius ; maffime ftante il parere di Marchetto da Padova ( Pcmer. in 
Arte Mufi. Lib. 3. de Mufi. Menfur. ex Cod. Vatica. num. 53tx. ) Difcantus fe
cundum Magiftrum Franconem eft diverforum cantuum Confonantia. Vedi du 
Cange Gloffar. med. & infimx Latinit. T. 1. pag. 1x7. 
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quefto, oltre quelle, che tengono fra loro in ogni ferie, 
o fia Parte muficale , tante tofto ne acquiitano, quanti fono 
gl'Intervalli dell'altre Serie, o Parti muficali, a cui 1' Udi
to praticamente pub paragonarli. 

Quefte due forta di Relazioni, affinche in avanti, come 
potrebbe facilmente accadere, non partorifcano equivoci, 
mi fia permeffo il diftinguerle dal loro genere, nominando 
Melodica quella Relatione, che gl' Intervalli vicendevolmen. 
te tengono nella Melodia, ed Armonica 1* al tra, che gli 
ftefli tengono nell'Armonia. 

Quell' ultima riftretta al piu artificiofo, compiuto 
Contrappunto moderno, oltre le Confonanze perfette, vuole 
indifpenfabilmente le Seconde, le Terze, le Sefte, e le 
Settime maggiori e minori, e la Quarta maggiore, e la 
Quinta falfa , Inter-valli, per la maggior parte fconofciuti 
alia Mufica greca, e que' pochi, ch' ella conofceva, non 
uniti in veruno de' tre di lei Generi, ma fparfi raramente 
in efli loro . 

Tanti e tali Inter-valli fervono, e vero, al Contrappun. 
to moderno ad accrefcerne la neceffaria varieta , forgente 
d' ogni dilettazione alia Mufica. Ma quefto loro fervigio 
non £ il principale. Servono fopra tutto ad evitare il gra-
ve difordine, che turberebbe il Concerto, quando gl' Inter* 
•valli tra loro non confervaff'ero la puntuale Relazione Ar. 
monica , Senza il foccorfo di tutti gli accennati Inter-valli, 
n' andrebbe quefta a foquadro, e con effa la Riduzione di 
quelle Diftonanze, le piu inevitabili, che ottengono da effi 
la convenevole Rifoluzione, di cui gia parlammo (257), e 
quindi quella fufficiente giuftezza, ond'e in uno fi varia, e 
si dilettevole VArmonica Compofizione . 

Qui non parlo d ' un ' a l t ro vantaggio , ch'efli dovreb-
bero pure apportare, e che apportano in fatti a chiunque 
vanti maeftria nella noftr' Arte: ciob d'eccitare gli affetti, 
or teneri , gentili, compaflionevoli, come poffono gl' I«-
tervalli minori; ora di fvegliare le paflioni vivaci, liete, 

e fe. 

(*57) P*g. 2iS» Annot. n.(wi%\ 
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e feroci, come poffono i maggiori (258). Sono quefti ar. 
tificj, o conofciuti poco, o poco al di d'oggi curat i ; 
benemeriti contuttocifc di chiunque volga la Mufica , ove 
piii fi dovria, avvalorando nel Contrappunto 1' efpreffioni 
di que' fentimenti del l 'animo, de 'qual i effo efler pure 
dovrebbe artificiofo miniftro. 

La varieta dunque, tanto dalla natura in ogni di lei 
opra, come veggiamo, richiefta, deve in primo luogo 
certamente procurarfi maflimamente negli affari, che appar-
tengono al piacere dei fenfi, faciliffimi a concepire difgu-
fto e noja, ancor in mezzo agli ftefli folazzi; e 1'Udito 
fra d'efli loro fembra, a dir vero, il piu fchizzinofo, alia 
cui quiete e diletto non bafta le piu volte, ne la differen
za degli Strumenti, e delle Voci, nb la piacevolezza delle 
Cantilene, fe ovunque non giungafi ad un foave, perfetto 
cangiamento. 

A tanto ottenere, che penfaffero, e faceffero i Greci, 
(poich£ non abbiamo piu antichi rifcontri) , parte fu fopra ^ 
notato, parte fi deve con diftinzione prefentemente avver
tire . Il perfetto loro fiftema veniva compofto di cinque 
Tetracordi ordinati in una Serie determinata , ed i Tetracor. 
di eran compofti d' Intervalli ordinati anch' efli in Serie 
determinata. La acutezza e gravita del Sifiema conftituiva 

la 
• — — . % 1 

(?%%) Zarlino lnflit. Par. 4. cap. 3X. Et debbe avertire di accompagnarc 
quanto potra in tal maniera ogni parola , che dove ella dinoti afprezza, durez-
za , crudelta , amaritudine , & altre cofe fimili , 1* Harmonia fia fimile a lei ; cioe 
alquanto dura & afpra ; di maniera pero che non offendi. Simigliantemente 
quando alcuna delle parole dimoftrara pianto, dolore, cordoglio , fofpiri, la-
grime , & altre cofe fimili ; che 1'Harmonia fia piena di meftitia . 11 che fari 
ottimamente, volendo efprimere li primi effctti , quando ufara di porre le 
parti della cantilena , che procedino per alcuni movimenti fenza il Semituono , 
come fono quelli del Tuono, & quelli del Ditono; facendo udire la Sefta, 
overo la Terzadecima maggrtiri , che per loro natura fono alquanto afpre fopra 
la chorda piu grave del concento; accompagnandole anco con la fincopa di 
Quarta , o con quella della Undecima fopra tai parte, con movimenti alquanto 
tardi , tra i quali fi potra ufare etiandio la fincopa della Settima. Ma quando 
Vorra efprimere li fecondi tffe.tl, allora ufara (fecondo l'offervanza delle Re
gole date) Ii movimenti, che prccedono per il Semituono & per quelli del Se-
rnid.tono, & altri fimili; ufanao fpeffo le Sefte, overo le Terz.decime minori. 
fopra la chorda piu grave della cantilena, che fono per natura loro dolci & 
loavi ; m.flimamente quando fono accompagnate con i debiti modi , & con dif. 
crctioue & giudicio., 

I 
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la varieta de'Tuoni, o Modi. La determinata varia fuccef. 
fione degl* Intervalli in ogni Tetracordo conftituiva i tre 
famofi Generi, ne' quali, effendovi Intervalli ftabili e mobi. 
li, la mobilita di quefti formava in ogni Genere le varie 
fpecie (259). Quefte varieta, ch' io qui chiamo Semplici, 
erano ai Greci come Elementi a formare la maggior varie
ta , che alia loro Mufica conciliava ogni vezzo e piacere, 
il che ottenevano, ora paffando artificiofamente da Siftema 
a Siftema., da Tuono a Tuono, da Genere a Genere, e da 
Specie a Specie {160); ed ora paffando in ogni Specie da In
tervallo ad Intervallo di Genere differente (261). 

Benche quefti due Paffaggi {262) non altro foffero,' 
che Mutazioni, nulla di meno non differo Mutazione, fe 

non 

(X59) Siftema perfetto pag. X33. Tetracordi pag, t>o. Tuoni, * Modi pag, 
108. Generi pag. 89. Intervalli ftabili , e mobili pag. X40. Specie pag. 1J7. 

(x6o) Ai tempi d' Euclide il quarto paffaggio non fi faceva, come io qu) 
pongo di Specie in Specie, ma come effo aw*fa, per Melcpeja, vale a dire per 
una combinazione dei tre altri paffaggi ordinata all' efprtfftone degli affetti , m 
quefto luogo , percio da ometterft, che nulla ferve al propofito , tornandavi me. 
glio quella di Specie in Specie introdotta pofcia nella Mujica greca da Tolomeo. 
Euclides Introd. Harmon, pag. xo. ex Verf. Meibom. Mutatio quatuor modis di. 
citur: per genus, per fyftema, per tonum, & per melopoejam. Per genus fit 
mutatio , cum ex diatono in chroma , aut harmoniam : aut ex chromate , aut 
harmonia in reliquorum generum aliquod fit tranfitus. Per fyftema vero, cum 
ex conjunclione in disjunflionem , aut vice verfa, fit mutatio. Per tonum, 
eum ex Doriis cantilenis in Phrygias, aut ex Phrygiis in Lydias, aut Hyper-
mixolydias, aut Hypodorias; aut in univerfum , cum cx tredecim tonorum 
aliquo in reliquorum aliquem, mutationem inltituimus . . . . Denique per melo
poejam fit mutatio, cum ex diftendente more in contrahentem, aut quietum; 
aut ex quieto in reliquorum aliquem fit tranfitus. 

(261) Efpofto il Diatonico eguale , Tolomeo foggiugne ( Harmonicor. Lib. I. 
cap. 16. pag. 43. ex Verf. ~*Wallis; ) Camera vero, per fe quidem , haud abfque 
violentia coaptantur; poffunt autem , in mixtione cum diclo Diatonico , admit-
t i ; quando nimitum quae funt illo molliora, ad ea quidem tetrachorda fumuti. 
tu r , quae funt Disjundhonibus graviora ; intenfiora vero, ad ca quae acution. 
{ut in Tabellis cap. 1%. Lib«%.) Vocetur igitur genus hoc ( ab hoc ejus acci-
dente) Diatonum iEquabile . Aliorum vero (& confuetorum ) generum ut dif-
cretionem faciamus; Diatonicorum quidem Mediugj, ( quod & Tonicum , ) quan
do per fe & pure confideratur ; congruit, turn, in Lyra, folidis; turn, in Ci
thara, Tritarum fie Hypertroporum aptationibus: Difia vero Diatoni Chromatid 
cum ipfo admiftio, in Lyra quidem, Mollibus; in Cithara, Tropicis : Diato
nici autem mollis cum Toniaeo mixtio, in Lyra, modis Mutabilibusj in Citha-
a-a , Parypatis: Diatonici intenfi cum oniaro mixtio, modis mutabilibus, quos 
yocant Cithar.oedi Lydios & Iaftios {i.e.fonios.) 

(x6x) fo: Walli, Annot, in cap, IJ . Lib. 1, Harmon, Ptolem, pag. nj. 
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non fe il primo, nominando T altro Miftione (26$); i quali 
Tafaggi tutti fi facevano talmenteche non mai tra lo ro , 
o le Parti, 0 gl' Intervalli, fuori delle Confonanze, ve. 
niffero contrappofti. 

D' ogni Mutazione, o Miftione antica pu6 dirfi anche 
la noftra Mufica doviziofa, fe voglianfi trafcurare alcune 
menome differenze. II tutto per6 tra i Cancelli riltretto 
delle fole due fpecie di Canto greco, Diatonica Intenfa di 
Tolomeo, e Cromatica di Didimo, che noi adottammo, 
Quefta riftrettiffima adottazione, a prima giunta, da agli 
Antichi tanto maggior varieta di Mufica, quante fono 
moltiffime le di lei fpecie, che noi efciudemo. Ma fe ci 
volgiamo agl' Intervalli l o ro , ed al noftro Contrappunto, 
non pu6 crederfi quanto, e come in tale prerogativa li 
fuperiamo. 

Qualunque fiafi la varieta muficale, ch5 efli vantavano 
a favore d' un copiofo diletto, quefta regnava nella pura 
loro Armonia fondata fu la fola Relazione melodica; ma 
non mai avanzar d poteva a vantaggio ed ornamento della 
Sinfonia ftabilita fu la Relazione Armonica d' Intervalli , e 
di Parti contemporanee ,• ne mai , fenza aggravio dell 'U-
dito era lor lecito contrappor Siftema a Siftema, Tuono a 
Tuono, Genere a Genere, ne Specie a Specie. 

A tanto vi bifognavano Intervalli d 'al tra mifura, e 
Tetracordi men rigorofi dei loro; anzi vi volevano alquanti 
Inter-valli ad efli affatto fconofciuti. 

Laonde , fe bene la noftra Melodia refta vinta in ric-
chezza di varieta dalla greca, quefta per6 ceder deve alia 
moderna Armonia, quanto piu varieta ci apporta il Siftema 
farticipato colla differenza e novita de' fuoi acconci Inter, 
•valli; ben veggendo, che qualunque loro ricchezza di 
Mutazione, e Miftione, ne punto, ne poco ha che fare 
nella provincia del Contrappunto a dotarla di quella Armo-
nica varieta, che fola pu6 darle pregio. 

E vaglia il vero, ancora negli Inter-valli giova diftin-
guere il genere dalla fpecie, cioe ogni Seconda , Terza, 

Sefta 

<»«3. V*di fopr0 all0 fag, m . 

I 
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Sefta ec. prefa come genere; e piti fatta di Seconde, di 
Terze, di Sefte ec. fpecie diverfe d'ogni genere. I Greci 
vantavano molte fpecie in ciafcuno di quefti generi, di 
cui noi non ne ritenemmo fe non alquante fole (264), 
Onde , fe ftiamo agl* Intervalli della feconda fatta, efli 
fopra di noi ne andavan ricchiflimi . Ma riducendo 1'affare 
al Contrappunto, andiamo in ricchezza del par i , che fuori 
delle ritenute fpecie, le altre tutte nel contrapporfi, per 
la loro Scordanza, lo diftruggevano 

ne 
Non cosi nofco poffono ftare i Greci del pari in ordi.' 

ad altri Intervalli, che in progreffb 1* induftria moder
na 

(164) La noftra Mufica d' ogni genere di greco Intervallo non ritenne , the 
due fole fpecie , maggiore I' una , I'altra minore, fuori delle Seconde, in cui 
v' hanno due forta di Seconde maggiori, e quattro forta di minori. Le Secondo 
altro non fono , che i Tuoni, ed i Semituoni. I Tuoni fi chiamano Seconde 
maggiori , / Semituoni Seconde minori. V hanno due mifure di Tuoni, e ptrcit 
due fpecie di Seconde della prima forta , /' una maggiore , / ' altra min.re. 
Ognuna di quefte fi divide variamente in due parti, ciafcuna di diverfa mifu. 
ra , e quindi ognuna in due Semituoni , V una maggiore, I'altro minore- dalle 
quali due paja di Semituoni , neceffariamente ne vengono quattro fpecie di Se. 
conde minori , le cui Proporzioni partitamente fi fiffarona alia pag. 24$. X47«» 
che nella Tavola qui fottopofta fi rifcontrano. 

Tuono maggiore 

8 

Tuono minore 
10 
9 

* 

prima fpecie di Seconda maggiore. feconda fpecie di Seconda maggiore . 

Tuono maggiore 

9 

!i £11 
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Iw^W..^. 

: jEr§ : 

Tuono minore 
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X. fpecie di Se. 3., fpecie di See. 
conda min. min. 
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3. fpecie di Sec. 4. fpecie di See. 
min. mm. 
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na introduffe nell' opera del Contrappunto all' Arte greca 
del tutto ignoti. VE hanno tra noi due Seconde, Terze, 
Sefte, e Settime minori ; v' hanno due Terze , e Settime 
maggiori; una Quarta, una Quinta giufta * altra falfa, una 
Sefta maggiore, ed altre, ch'effi certamente non mai conob-
bero , ne potevan conofcere, a ravvifare le quali, 
piu fi richiede , che 
anneffe due Serie. 

un volger ds occhio maeftrevole 
non 
alle 
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chi de' mentovati Intervalli, e fonte dei rimanenti, che 
nella feguente fi manifeftano (265). 
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E fe la hrevira, e la chiarezza non ci toglieffe 1* ag. 
giungervi si gli alterati, ed i diminuiti, avvifati alia pag. 
132 &c., si que ' , che diconfi accidentall, prodotti dalle 
Voci e S-ioni fondamentali aventi il U , o il \ , ognun ve. 
drcbbe a che gran cuniulo afcendano gl' Intervalli armonici 
fconofciuti alia Grecia . 

Or egli e tempo, ch* entrino in campo i fautori del 
vantato Contrappunto antico» affinche pur veggano, fe le 

tante 

(X65) La Miftione, ciot quel paffaggio, che in ogni fpecie muficale , faceva* 
no i Greet da Intervalla ad Intervallo di Genere differente , non ammettev*, 
egli e vero, fuori delle Confonanze , ne le Parti, ne gl' Intervalli contrapojli i 
ma noi in quefto Efempio ne contraponiamo , non ad illuftrare la greca Mufici, 
che tale contrapoftzione non conofcea , ma a rifchiarare il luogo, in cui fiamt, 
eol pin vivo lume ad una tomeda brevity neceffario. 
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tante fpecie dei greci Intervalli, che noi efcludemmo,' 
effer poffano; e fe gli altri Intervalli, che noi v' aggiun-
gemmo, effer debbano di lui Elementi. 

Ad una foda conclufione mezzo a mio credere non 
v5 ha piu valevole della Scordanza, e dell'Accordo, unici 
criterj di quanto s' abbia a lafciare, o ad ammettere nel 
Contrappunto. Se confultiamo la Scordanza, effa non poteva 
permettere ai Greci 1'ufo degli efclufi Intervalli; e I'Ac. 
cordo onninamente vuole l'impiego di que' noftri aggiun-
tivi , fenza cui non ftarebbe il dovuto Temperamento {266) 
dell'indifpenfabile Riduzion muficale (267). 

Quanto fpetta agi' Intervalli di greca Relazione melodi. 
ea fconvenevoli per le Scordanze loro alia perfezion dell' 
Armonica, a procedere con diftinzione, nulla giova p iu , 
che fcorrere i rinomati Siftemi dei Greci, e que* fpecial-
mente meno diftanti dall* artificio del Contrappunto mo. 
demo. II Pitagorico a noi piii naturaie ( 2 6 8 ) ; I' altro 
d'Archita; il Molle e V Intenfo d' Ariftoffeno; quello di 
Didimo; il Molle, I' Equabile, il Sintono di Tolomeo. 
Quefti faranno i Siftemi, che di paffaggio noi qui fcor-
reremo, indicando partitamente gl' Intervalli d' ognuno, 
poiche all' Accordo, percib al Concerto pregiudiciali. 

Nel che fare cautamente, due condizioni s' avverta-
no : prenderfi qui i Siftemi nel puro Genere Diatonico ; e 
qui pure niun' altro Intervallo paragonarfi , fe non fe tra 
loro i controverfi, ben fapendo, che paragonati colle 
Confonanze perfette, fpecialmente ne' Suoni ftabili, reftano 
con effe onninamente in concordia. 

Il fenfibile ecceffo o difetto degl' Intervalli dalla giu-
ftezza della particolare loro mifura, fe tolga o no la di-
lettevol concordia, non s' ha in dubbio a porre da chiun
que rammenti ci6, che diffufamente fopra fpiegammo, e 
nominatamente, come, non che un Comma, ma la fola di 
lui meta fpiacevolmente la turbi (269). 

Similmente da chi bene rammenti la difpofizione degl' 
P p 2 Inter. 

(x«_) p„g. t I g . „ 9 , I J l t 

(i-57) pag, tls. I J t . 
(x_8) Diffirt. I. 
(169) Pag. xtfx. & feq. 

:' H 

1 



: . 

I 

I Ml' II 

305 Differtazjione Seconda. 
Intervalli melodici nella ferie dei Tetracordi , non fi porta 
in dubbio ridurfi alle Terze , ed alle Sefte tutti _ qui con. 
troverfi, mentre i Semituoni, ed i Tuoni, che reftano di 
tal fatta , ad effe, come di lor componenti, s hanno in 
fine a reftringere. ., - . , ; 

Siccome Tolomeo ebbe il primo la forte di ftabilire 
per mezzo del di lui Stntono nella dovuta eftenfione le 
Terze e le Sefte, cosi le mifure da quefti loro aftegnate, 
oueile a noi faranno di termine fiffo al neceflano paragone 
de' noftri Intervalli in ogn' altro Siftema , talche ne nfulti 
comod?mente V evidente fvario nocivo, fe non alia Mek. 
dia, fenza fallo ai Concerti. 

In ciafcuna Specie di Genere Diatonico efpreffi verranno 
aV Intervalli dalle Note in convenevol Serie difpofte colle 
Proporzioni fovra e fotto d'ognuna fegnate ^numrt. I 
fuperiori moftreranno le giufte di Tolomeo. Gi intenon 
le difettuofe nelle altre Specie. Ad efprimere le fteffe Pro. 
porzioni fecondo il Smtono di Tolomeo non ci fiam ferviti 
degli ftefli numeri: divario, che nulla turbando la giuftez
za de' termini geometrici, ci rende piu chiaro il paragone. 
Abbiamo anche uniti i due Tetracordi divifi dal Tuono della 
difviunzione(21o), fempre in qualunque Genere c> Specie Sef. 
quiottavo, per formare il rifcontro non tanto delle Terze, 
quanro delle Sefte, le quali neceffariamente richiedono il 
corfo d' un' Ottava . 

La feguente Serie Diatona di Pitagora paragonata con 
la Sintona di Tolomeo ci da le Terze e Sefte maggiori ec 
cedenti d' un Comma, e d'altrettanto mancanti le minori 
( : 7 , ) - Si-

5 I X 
a 

384 

(270; Pag. X3«. X35. X34. 
(X71) Bryennius Harmonic. Lib. x. fell. i j . pag. 460. ex Vcrf.Wallit. 

Terze mag. . Sefta min. 

F a E c 
486 : 384 "•, 5 « » : ? i 4 mane, d'un Comtn*> 

G fcj I eccedenti Sefte mag. 
4 .2 : 341* \ d' un F d 

c c I Comma. 481? : x88 } eccedenti 

Terze minor. 

mancanti 

* X 1 
3413 ; x88 J 

314 V d'un 
d ', Comma. 

3»4 : *J<5 J S 
43* ; *5<* 

d' un 
Comma, 

' 

1 
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16 p_ 10 g_ _ _ . £ . £ £ 
IS* « 9 8 IJ 8

4
9 

Siftema di 512 480 426! 384 341 f 320 284- 255 
Tolomeo, 

Diatono d\ ,l'~$~Z_E!__E_. -ny—;fr 
«z=Si: 

Pitagora, y $ I 2 4 g 5 4 3 2 3 § 4 3 4 , j ^ 2 g 8 2 j t f 

e Ul x%6 9 o C Xj6 9 9 

Eratoftene. *._ V i » x+J 

Ineguale & il divario della Diatonica d 'Archita, ecce-
dendo le maggiori ora d 'un Comma , ed ora di due, e 
mancando nell' ifteffo modo le minori (272). 

IO 
9 

i £ _p_ 10 p 16 p 
15 8 9 8 15 T 

Sintono di 224 210 i85f i<58 149! 140 124! 112 
Tolomeo. fcj————-•— ———* 3rr*c_r*=Jj 

bjczzfc 
—« Diatonico tt 2 2 4 2 I ( 5 l 8 p l 6 g , 4 J ? f _ 2 5 I I 2 

d Arcmta. _ ! _ _ _ _ _ . _ ! _i « 9 
7 8 8 *7 X7 

Sov-

(x7x) Ptolem. Harmanicar. Lib. i. cap. I J . />«£. 39. <?x Per/. Wallis. 

Terze minori. Terze maggiori. 

EG Fa 
*X4 j 189 manca d'un Comma. %i6; 16$ eccede piii di due Comma. 

a c G fcj 
*68 : 144 manca piii di due Comma. 189: 149I eccede un Comma. 

4 d c e 
«49f : i2<S manca d' un Comma. 144: 112 eccede piii di due Comma. 

Sefta min. Sejfe maggiori. 

E c p d 
»*4 • 144 manca di due Comma. xi6; it6 eccede pik di due Comma. 

G e 
_8p ; I IX ecctie un Comma. 

I il] 
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308 Differtd&ione Secortda. 

Sovrabbondante & la diminuzione, o accrefcimento 
delle Terze e Sefte del Molle d'Ariftoffeno, giugnendo tal. 
voita fino al numero di quafi quattro Comma (273). 

Sintono di 
Tolomeo. t 

Molle d'A.\\ 
ri fto fie no, 

16 9 IO p I . 

ij" 8 1> 8 IJ 

120 I I 2 | IOO 90 SO 75 

.„_., . „ . ; , A v 1 v 

. - A - * " • 
$ V _ ^. _ 

I20 I I 4 lOJ 90 80 75 
6 P IJ ' 10 4 

0 

8 

. 

10 

P 

55 f 60 

- * - 9-. 

70 60 
10 

Non cosi grande e lo fvario nel Sintono dello fteffo 
Ariftoffeno: non confiftendo che in un Comma, e qualche 
cofa di piu (274). 

15 

16 9 10 9 
IJ 8 9 V 

Sintono di 120 1125 100 90 80 75 
Tolomeo. 

Sintono d' 
Ariftoffeno, 

ft 
:___*=£= 

: $ : 

9 to 
8 9 

56§ £0 

120 114 102 90 
6 ix tx 10 

80 76 68 60 
4 8 8 

La 
(X73) Ptolem. Lib. x. <•*/>. 14. ^ . 9 1 , 

Terze minori. 

E G 
X«ra* maggio/ 

F a 
120 ; roj w*»™ ?K«/f £»tf Wo CCOTW* , n 4 : 90 eccede piii di un Comma. 

a c 
90 : 76 ffi.A»?4 «7 un Comma e pik, 

W d 
80 : 70 manca quafi quat. Comma, 

Sefta min, 

E c 
j zo ; *j6 manca piu di un Comma , 

G t, 
105 : 80 eccede di quat.Comma in ciris. 

c e 
76 ; 60 eccede pik di un Comma. 

Sefte maggiori. 

F d 
114:70 manca quafi due Commai 

G e 
.05 *,6o eccede quafi quattro Co 
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La Diatonica di Didimo ha alcune Terze e Sefte confonan. 

ti, ed altre mancanti o fuperflue d'un Comma precifo (275). 
i~> 9 to 9 t6 _9_ IO _£_ 16 9 IO 
i$ 8 9 8 IJ 8 P 

Sintono di 95 90 80 72 64 60 53 f 48 
Tolomeo, 

Diatonico 
di Didimo". 

J - ^ - -*—._$._. 
A. -z-o . y 

1 •• A •»• . V ... • 
A V 1 1 - '- - ••" •• 

~> 96 go 81 
i_ 10 9 

iT T 8 

(X74) Ptolem. loc. cit. 
Terze minori. 

E G 
110; iox manca pik di un Comma. 

a c 
90:7$ manca pik di un Comma, 

k d 
80:68 man ca pik di un Coma e mez. 

72 54 60 
9 1. ro 
8 I J ~ 

Terze maggiori. 

F a 
114 : 90 «v«fe pik di 

G b, 
iox : 80 eccede pik di 

c e 
76 : 60 eccede pik di 

54 48 
9_ 

T 
Paf-

«» Comma, 

un Comma. 

un Comma. 

Sefta minore. 

E c 
u o { 7* »2rf». <* j>/£ di un Comma • 

(275) Ptolom. toe. cit, 
Terze minori. 

E G 
96 ; 8t manca un Comma. 

a c 
•jt;6@ giufta. 

H d 
64: J4 manca un Comma. 

Sefta minore. 

E c 
S$; 60 giufta. 

Sefte maggiori . 

F d 
114:68 eccede un met.. Comma in cir. 

G e 

iox ; 60 eccede pik di un Comma e mel. 

Terze maggiori. 

F a 
5 0 : 7 1 giufta. 

G N 
8 1 : 64 eccede un Comma. 
c e 

£0 :48 giufta. 

Sefte maggiori. 

F d 
90 ; 54 giufta. 
G e 
tt ,-48 eccede un Comma, 

VU 

**m 

1 
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m 310 DiffertdzJone Seconda. 
Paffando ora alle Specie di Tolomeo e cer to , che gliad: 

cennati Intervalli maggiori del di lui Molle eccedono piu di un 
Comma o di due , ed i minori nell'ifteffo modo fono mancanti 

y° i 9_ 10 p_ us p 10 
P IJ 8 P~ 

42 
8 P 8 IJ 8 P 

Sintono di 84 782 70 63 56 522 46! 
Tolomeo. 

Molle di 
Tolomeo, 

i~ C*" 
j ^ ^ — 0 - — ^ — ^ - — — — 

V 

84 80 72 63 56 53f 48 4a 
XI IO 8_ £ X£ IO 8 
xo" p 7 8 xo p" 7 

NelF Eauabile poi alcune Terze e iSV/?* minori eccedono 
quafi due Comma, e le maggiori fono parimenti di quafi 
due Comma mancanti (277). 

IO 
9 

*£ J? «« 9 f£ ._£_ 
1$ 8 P 8 1$ 8 

Sintono di 36 33 f 30 27 24 2 2f 50 18 
Tolomeo, w — < • — — — *-r~— ~ a — ^ - f f 

a. . A s "-v » - - ' 

4 - * - . 
A _ 
V 

.,, O _ V 
« ——— ! 

Eauabile n 35 30 27 24 22 20 
d i To lorn, JX 11 10 9 i» ,1 10 

11 10 p II IO 

Sin 
(176) Ptolem. Lib. I . cap. 15. pag. 

Terze minori. 

E G 
84 : 71 manca pik di due Comma . 

a c 
<*3 J 53f manca pik di un Comma. 

H d 
56 : 48 manca pik di due Comma. 

Sefta minore. 

E c 
84 J 53f «s<W* rf/' nn Comma e pik. 

38. Bryen. lib. x. />#. I . pag. 399. 
T.rs_f maggiori. 

F a 
89 : «3 ««ii? pik di un Comma. 

G fc| • 
7* ! 56 eccede pik di due Comma. 

c e 
S 3 | J 4* ««rf* pik di un Comma. 
Sefte maggiori. 

F d 
80 : 48 giufta . 

G e 
72 ;4X eccede pik di due Comma. 
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Sin qui lafciammo in pace il Sintono di Tolomeo, a 

cui , men dal giufto diftante, dobbiamo i rifcontn d 'ogn ' 
altro Siftema, e piu gli dovremmo, le tutti fenza colpa gl' 
Intervalli aveffe; ma una Terza minore, che fcarieggia 
d 'un Comma, ed una Sefta maggiore, che ,d'altrettanto luf-
fureggia , lo rendon colpevole (278). 

L'eftenfione d' una doppia Ottava pone in moftra ogni 
fua colpa. 

16 1 . 1 . i _ 

IJ 8 9 8 IJ 8 9 >S B 

U ~ .-^„ .̂Lj-__. 

E: $z_iz__f: 
' 9 6 90 80 72 64 60 J3f 48^ 

9 8 i j 8 9 

=3_*_±d*_ 

45 40 36 32 30 263 24 

Ma qui Ciami lecito ukire dai limiti dell'efame fin ora 
tenuto. Convien effer rigidi con un Siftema, quale e il 

Q q Sin. 

(X77) Ptolem. Lib. x, cap. 14. pag, 9iZ Bryen. Lib. 3. feci. 8. pag. 499. 

Terze minori. 

E G 
3<5 : 30 giufta . 

a c 
»7 : xx eccede quufi due Comma. 

k d 
24 : xo giufta. 

Sefta minore. 

E c 
36 ; xx eccede quafi due Comma. 

Terze maggiori. 

F a 
33 : X7 manca quafi due Comma, 

G t| 
30 j X4 giufia. 

c e 

*x : 18 wajrr* quafi due Comma. 

Sefte maggiori . 

F d 
33 : xo manca quafi un Comma. 

G e 
30 ; 18 giufta. 

(X78) Ptolom. Lib. 1. c»p. i j , pag. 39. 

2V.z* minore. Sefla mttgghrt. 

d
4 f F d 

5}f • 4S « ™ . n un Comma. 9o *. j 3 f eccede un Comma* 

ffl 

1! 

• 
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3 1 1 j DiffertazJione Seconda. 

Sintono , la cui vicinanza col noftro Temperato potria per 
poco eccitar confufione. 

Efciti dalle Terze e _5V/fr, alio fcorrere quefto Smto. 
no, urtiamo tofto in una Quarta e Quinta gravemente vi-
ziofe (279). Ne vale il d i re , che ci6 una volta fola accada 

nel 

(X79) Vine. Galilei Dial, della Mufi, Ant. e Moder. pag. 30 . 

ad da 
7X : $31 Quarta eccede un Comma. 534 .* 36" Quinta manca un Comma. 

L'ordine d' un certo numero di Corde compone, come avvifofft pag. X34. X35. agm 
Siftema , ed in effo i Tetracordi , e le varie Proporzioni delle mtdefime campon. 
gono ogni di lui Intervallo . Tra quefte Corde ve n' hanno delle Stabili , e delle 
Mobili. Le Medie in ogni Tetracordo fono Mobili, l' eftreme Stabili ( Pag. 
* 4 o ) . Quefte eftreme nella Strie di due Tetracordi , fiano congiunti 0 difgiunti, 
null'altro conflituifcono , cbe Quarte, Quinte, ed Ottave vicendevo'mente nell* 
fua coftante Confonanza , immutabili. Nan cosi le medie in ogni Genere, e Spe. 
cie , cbe fono mutabili , e quindi mutabili le rifpettive Quinte e Quarte nafcenti 
da ognuna , ma per modo , cbe non fempre ritengono la dicevole Confonanza i 
anzi nella maggior parte dei Siftemi Diatonici qui fopra accennati , non ne 
ritengono. Tali fon*, si il Molle ed il Sintono d' Ariftoffeno; si il Molle e 
I' Equabile di Tolomeo . Ne' Diatonici d'Archita e di Didimo , e nel Sintono di 
Tolomeo non avvi di Confonante , che una Quarta cd una Quinta . Unico privi. 
legia del Diatona d' Eratoftene 0 di Pitagora i averle tutte , e quindi priviltgio 
di quelto fara ftato I' aver la gli Antichi potuto, (fe fuori dell* Ottava 0 Deci
maquinta avevano alcun Concerto ) , quivi ufarlo Itberamente ; poicbl i Siftemi 
aventi una Quinta , e Quarta confonanti, fe non fe con molta reflrizione pote
vano cold intruderfi. 

Quarte, d'Archita. 

G c 
189:144 manca d'un Comma, 

del Molle d'Ariftoffeno . 

G c 
eccede tre Comma. X05 

a 
$0 

76 

d 
7® manca tre Comma, 

del Sintono d' Ariftoffeno. 

G c 
iox : 76 eccede mezzo Comma. 

a d 
9 0 : 68 manca f di un Comma. 

Quarte , di Didimo . 

G c 
81 : 60 crefce di un Comma. 

del Molle di Tolomeo . 

G c 
7 1 : 531 eccede \ di un Comma. 

a d 
63 : 48 manca un Comma , ed \ • 

dell' Equabile di Tolomeo . 

G c 
30 ; xx eccede un Comma , # 5 • 

a d 
17 : xo eccede un Comma. 

Le Quinte alle Quarte non folo in cib fi conformano,cbe la mifura dello fvarit dalgm-0 

i in effe tutte invariabilmente lafiefia; ma in quefto ancora,cbe ad ognuna di l»ro,man-
cante, 0 eccedente, corrifponde fempre I'altra , per lo contraria eccefftva,o mancani'* 

i l 
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nel lungo corfo d 'una doppia Ottava, che un tal vizio, 
piccolo a prima giunta, non pub dirfi, quanto e come 
fconvolga frequentemente le Proporzioni, e quindi difturbi 
la piacevolezza degl'Intervalli nella Relazione armonica. 

Ecco le molte Specie degli antichi Intervalli da noi 
efclufe , come ripugnanti al muficale ..artificio dei Concerii: 
ed ecco in uno il dritto d' una tale efclufione; a vifta 
del quale non ricufino i noftri contraddittori attentamente 
feguirmi, mentre m' inoltro negli altri Intervalli moder. 
namente introdotti nel Contrappunto , a meco riconofcere 
fe in effo ritengano la dignita d' Elementi, 

E* forza qua richiamare la greca Miftione e Mutazio. 
ne , quel paffaggio ciob, ch'efli in Melodia facevano da un 
Genere ad un 'a l t ro , nel variare, o i femplici Suoni, o 
alquanta Serie di quefti Suoni (280). Paffkvano per efem
pio da una Corda del Diatonico ad una del Cromatico; da 
quefta ad un'altra dell'Enarmonico : indi tornavano a tal' 
una, or del primo, or del fecondo Genere, frammifchian-
dole opportunamente all ' intento. Paffavano inoltre da una 
Serie Diatonica ad una Cromatica, ovvero Enarmonica, 
quando fenza far ritorno alia prima, quando tornandovi. 
11 primo paffaggio, dicemmo chiamarfi Miftione; V altro 
Mutazione; i quali, nb maj fi trovarono, nb mai trovar fi 
potevano nei qualunque loro Concerti. 

Poffono ben trovarfi , anzi fi trovano nei noftri, tra 
il folo per6 Diatonico e Cromatico riftretti, rifpetto alia 
Miftione piu comodamente, rifpetto alia Mutazione, con 
tanto incomodo , quanto fperimentarono que' pochiflimi, 
che rade volte tentaron 1* imprefa (281). 

Q_q 2 I Gre-

(x8o) Pag. 300. 301. 
( t 8 i ) Fra tutti color*, che tentarano t"i difficile imprefa, le Opere de* 

quali ho fotto gli occhi, penfo di nan ingannarmi dicendo, cbe fopra tutti 
porta il vanto il Cav. Ereole Bottrigari nella fua mufical Compofizione a 4 Voci 
fopra i due Quadernarj del Sonetto del Petrarca , Il cantar novo ( Melone I. 
Difcorfo Armon. pag. 3 9 ) , la quale nella Melodia di ciafcuna Parte tutta i 
nel puro e femplice Genere Cromatico di Didimo. E qui farebbe opportuno I' ef-
por'e la Quiftione, cbe I'Anno 15.1 r.acque tra D. Nicola Vicentino Mufico del 
Cardmale lpp0li,0 d' Efte , e D. Vincenzo Lufitano . Softeneva quegli effere la 
n-ftra Mufica mifta dei Generi Cromttico , ed Enarmonico ; e quefti al contrario 
prttendeva , cbe fffe precifamente Diatonica. ( L'Ant. mufi. rid. alia moder. 

s: 

'V 
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314 ' DiffertazAone Seconda . 
I Greci, nei Tetracordi Diatonici, non dividevano,' 

che il primo Tuono : noi dividiamo anche il fecondo; anzi 
nei Difgiunti fino il Tuono della Difgiunzione (282), la qual 
noftra divifione tanto pu6, che, non folo 1' Ottava viene 
partita in tanti Semituoni, ma ne nafce si dalla divifione 
del primo Tuono la vera Miftione col Cromatico , appunto 
come accadeva agli Antichi, si da quella dell'altro Tuono 
la Mufica , che Tint a , Falfa, Alterata , Congiunta, e Colo, 
rata chiamiamo (283). 

Ne qui fi fermano gl' Intervalli, che fervono alia Serie 
ufuale dei moderni Tetracordi . Colla partizione fin' ora 
fatta dei Tuoni in Semituoni abbiamo ridotti due Tetracordi 
congiunti in una Settima formata da undici Semituoni, e 
due difgiunti in un' Ottava compofta di dodici. Ma tal 
riduzione non ci dk nb tutte le fpecie dei Semituoni, ne 
tutti gl' Intervalli bifognevoli al moderno lavoro del Con
trappunto . 

La varia mifura dei Semituoni h , che ne abbiamo di 
fei fpecie nafcenti come in appreffo. Se tu fegui Didi
m o , che partiva in due difuguali il fuo minor Tuono, pri-

mo 

Prsit. lib. 4 , cap. 43. di D. Nic. Vicentino) . Ebbero le due opinion! partigiani 
valenti : poicbe' i Profeffori pik celebri di quel tempo e in voce , e in ifcritto 
padracinarono , chi V una, e chi I' altra. Ma da quello, che abbiamo fin' ora 
efpofto , e nel profeguimento della prefente Differtazione tuttavia efporremo , po. 
tri ihi cbe fta di leggieri d'cidere , a quale delle due fi convenga la ragione , 
* a quale il tarto ; rim;ttendo noi intanto il Lettore alia noftra Annotaziane 
(57) della Prima Differtazione , pag. 1x6. 

<x8x) Va duopo ram-nemorarfi quanto efponemma alia pag. t*%. 96 , chi, 
cbe in ogni Siftema Perfetto 0 Maffimo , abbenchi ft congiunga alle volte il fe. 
condo Tetracordo col terzo, dimanierache anche I'ifteffo Tuono della Difgiunzio
ne venga divifo , reftavi perb nel corfo del Siftema un altro Tuono di Difgiun
zione , cbe i quello frappofto tra il terzo ed il quarto Tetracordo , e che in tal 
cafo pub a ragione chiamarfi Tuono della Difgiunzione ; e quefto tal Tuono refta 
difgiunto nan folo nel Genere Diatonico di Tuoni compofto, ma anche negli altri 
due , Cromatico , ed Enarmonico : Generi , i quali febbene non ammettano alcun 
Tuono Incompofto , ammettono perb neeeftariamente il Tuono della Difgiunzione , 
0 fia nel prima , a nel fecondo cafa, fempre Incompofto. Boetius Mud. Lib. 1. 
cap, x j . & alibi. Ztrlina lnflit. Harmon. Par. 1. cap. 15. Vine. Galilei Dial. 
della Mufi. Ant. e Moder. pag. 111. xxx. Ercale Bottrigari Mehne 1. Difcor. 
Armon, pag, 16. 

(X83) Pag. 97. 
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mo nel Tetracordo, ecco due forta di Semituoni, 1'uno 
maggiore, i 'a l t ro minore (284). 

J Se lafciato Didimo ti volgi a Tolomeo, a dividere nel 
{uo Tetracordo il primo Tuono, il quale e maggiore, ecco 
qui pure due Semituoni, maggior V uno , I 'altro chiamato 
medio . Ma cosi maggiore, che eguale eflendo al maggior 
di Didimo, non altro ci porta , fe non fe nel medio la 
terza forta di Semituono (285). 

Fin' ora alle mentovate partizioni ufammo in primo 
luogo il Semituono maggiore, Ci £ lecito a talento noftro 
ufare in fua vece il minore. Se con quefto fi tenti la divi
fione di Didimo, niun nuovo Semituono , come ognun ve
d e , ne pu6 derivare ; ne vien quelto folo, che i predetti 
Semituoni cambiano fito. 

Non cosi fe open' con Tolomeo, feco partendo il fuo 
maggior Tuono col Semituono minore, poiche il Semituono 
rimanente, alquanto maggiore d' un maggior Semituono, 
produce tofto la quarta forta di Semituono, che dall 'ante
cedente di lui mifura e maffimo a ragion nominato (285), 

Ma 1' uopo muficale voleva due altre forta di Semi
tuono '. volea, che tanto del minor Tuono, quanto del 
maggiore, fe ne faceffer tre part i , dividendoli amendue 
per mezzo del Semituono minore, dal che ne nafcono tre 
Intervalli, due in ciafcuno, fra fe, ed al minor Semituono 
affatto eguali , tra quali fta fempre interpofto il terzo. 

Que. 

(x84) 16 : 15 Semituono maggiore. 
xj : X4 Semituono minore. 

1 400 : 360 Tuono minore. 
40 5 10 ; 9 Tuono minore ne' primi termini . 

(x85) 16 : 15 Semituono maggiore. 
135 S 1x8 Semituono medio. 

} x i6o : 19x0 Tuono maggiore. 
a . ° 5 9 •' 8 Tuono maggiore ne'primi termini 

(x86) x<\ : _ 4 Semituono minore. 
_Zl '• *5 Semituono maffimo. 

\ 675 ; 600 Tuono maggiore. 
75 J 9 : 8 Tuono maggiore nt'primi termini. 

I 

• 
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Quefto e l ' avanzo al compimento del fuo Tuono, che or 
minore effendo, ed ora maggiore, tale fa in ognuno d'effi 
1' av.anzo, ciob refpettivamente minore e maggiore d un 
Comma. Nel che ne provengono le due nmanenti forta 
di Semituono . L' avanzo da quefta divifione del minor 
Tuono conftituifce la quinta forta, chiamata comune. 
mente Diefis Enarmonico moderno ( 2 8 7 ) ; 1' altro avanzo 
la fefta forta, detta Semituono minmo ( 2 8 8 ) . 

Per 

{X87) Lemme Rofii Sift. Mufi. cap. 8. pag. 104. 
a* ; 14 Semituono minore. 

i r 8 : I X J Semituono 0 fia Diefis Enarmonico moderno. 
a.5 ; X4 Semituono minore. 

•) $0000 : 7x000 Tuono minore. _ ^ 
8000) 1 0 : 9 Tuono minore ne'primi termini. 
Che fia dunque cio da chiamtrfi oggidl Diefis Enarmonico, accennato alia pag. 
x48 refta omii fuor di dubbio, eioi I'avanzo da quefta divifione del Tuono 
minore per giungere al di lui compimento . 11 Diefis Enarmonico degli Antichi , 
frefcindendo da quello d' Ariftoffeno e di Eratoftene , era una delle due parti , 
nelle quill partivano il Semituono maggiore- ma perb d'una mifura, non folo 
varia, ma diverfa affatto da quella del noftro, la quale la fteffa effendo, chi 
V ecceffo, onde avvifammo all'Annot azione (JI5X) fuperarfi il minore dal mag
giore Semituono, totalmente eguale all' avanzo di cui parliamo , ragion vuole, 
che entrambi e fieno , e fi dicano Diefis Enarmonico moderno: Ecco il tutto nel-
la Tavola fottopofia. 

Enarmonico E .J ._ ' . _ . ~ , . 
d'Archita, d' Ariftoffeno, d'Eratoftene, di Didimo, dt Tolomeo, moderns. 

: • * < • * 
$ 

0X$-§- 3 0X^:-Uxo'-$-tt^i#5':i 
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X7 
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IS 
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39 38 _8 31 30 4 45 »3 4 24 "5 * 

xo l<5 Ifi ££_ 
19 *S I f »S 

<xS8) P. Merfennius Harmonuor. lib. 5« Propof. 13. pag. 
1x8 : 1x5 D/e/i* Enarmonico moderno. 
81 ; 80 Comma aggiunto. 

7x. 

.4 10368 : 10000 
648 : 6x5 

Semituono minima. 
Semituono minima ne'primi termini. 

x* 
648 

XS 

*4 
6x5 

*4 

45000 
405000 

9 

360000 
I 

Semituono minore. 
Semituono minima , 
Semituono minore. 

Tuono maggiore. 
Tuono maggiore ne* primi termini, 

-,T*<^*m. *M 
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Per gl' Intervalli poi ulteriori, che il Contrappunto all' 

uopo noftro richiede, bafti quefto riflettere, che ogni 
Corda nel moderno Siftema, oltre la fua Quinta falfa, 
vuole infallibilmente le Seconde, le Terze, Quarte, Sefte, 
e Settime, si maggiori, che minori, le quali, febbene dagli 
Strumenti ftabili non fi poffono ottenere precife, tali non
dimeno le rendono induftriofamente i mobili, e fopra tutto 
la pieghevoliflima umana Voce (289), onde ne manchi alia 
Teorica, ne quanto fia poffibile alia Pratica , la mifura 
convenevole alia perfezione di qualunque Intervallo (190). 

S'tfte-

(X89) franc. Salina de Mufica Lib, 3. cap. 13. pag. 139. Scire oportet, 
inftrumenta Mufica in duplici confiftere differentia. Nam primum aut funt na-
turalia , aut artificialia. Naturalia quidem , ut voces humanaf, qua: naturali 
facultate ad canendum apta: funt: Artificialia vero, ut Organa , & Cithara:, 
atque alia id genus , qua: ad vocum humanarum fimiiitudinem ab hominibus 
inventa funt. Sed voces humanae facile fkfli poffunt, quoniam & ratione duce 
propter harmonia: vim fibi naturaliter infitam femper eligunt, quod perfeflum 
eft, & ubicumque volunt, valent confiftere : & omnes confonantias, atque 
omnia minora intervalla in fuis legitimis proportionibus juxta numerorum har
monicorum naturam in cantu cuftodiunt; nifi aliquod interveniat impedimen-
tum, propter quod id facere non poflint, ut cum artificialibus applicantur in-
ftrumentis, tunc enim eorum imperfeclas confonantias, atcjue intervalla fequi 
coguntur, a quibus cum recedunt, ad vera & fibi naturalia redeunt interval-
l a . Cav. Ercole Bottrigari Melone x. pag. x j . . . . tra gli Strumenti muficali 
alcuno non e ; che fia piii acconcio a prcferir giuftamente qualfivoglia Inter
vallo, che la voce humana ; come quello; che fenza naturaie impedimento al
cuno fcorre , & fi ftende in infinito cosi verfo il grave, come verfo 1'acuto; 
alia cui fcmiglianza fono ftati fabricati dall* Arte gli Stromenti liberi, & alte-
rabili da corde e da fiato . . . . Voce humana piii di ogni altro Stromento 
muficale , effer acconcia a p'roferir giuftamente qual fi voglia Intervallo armo
nico . 

(X90' V hanno ancora gli Strumenti, cbe il Zarlino (Soplim. Mufic. lib, 4. 
cap. 33.) il Bottrigari ( Defider. Dial, pag. j . ) ed il P. Artufi (Imperfet. della 
Moder. Mufi. Ragionam. 1. pag. 8. 9.; chiamarono Alterabili, come il Leuto , la 
Tiorba , il Flauto, V Oboe, &c. di Stabile e di Mobile participant!, i cui Ta. 
fti , a Fori, bencbe per la fifta loro fituazione Stabili , poffono , 0 dal dito , rifpetto 
ai Tafti , 0 dal dito e dal fiato, rifpetto ai Fori, cosi acconciamente alterarfi, 
cbe il Suono in effi preffo la giuftezza fi riduca dei Mobili . Talmente Alterabile 
fu tempo fa tutta la ferie delle Viole ( Silvefiro Ganaffi dal Fontego, Regola .. . 
de Viola d'Arco taftada;) Aurelio Virgiliano ( Dolcimela lib. 3. M.S.) a cagione 
dei Tafti, di cui furono da prima arredate , le quali d'effi pofcia fpogliate , 
paftarono felicemente, come ai dl noftri, all' effere di Strumenti mobili, ferven. 
do c«sl meglio alia puntualitd degli Accord',. 
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Eftenfione del Siftema perfetto o Sintono di Lemme Roffi per gli Strumenti mobili 
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Eccovi i n u n folo prof pet to il c o m p i u t o Siftema d i L e m m e Ro.fi contenuto i n quat rordic i fucceffive Co lonne , la p r i m a del le q u a l i , benche da noi g i a p rodot ta alia 
pag . 3 1 8 , abb iam ftimato p r e g i o d e l l ' o p e r a il d o \ e r qui pur ri p rodur re , o m e t r e n d o pero tu t t i cue Gradi , cbe a l nol . ro i n t e n t o e ran fuperf lu i . 1 u t t i e l ' hi-
terualU i n quefta p r i m a C o l o n n a d i fpo f t i , v e n g o n o r ifer i t i ad Alamire grave-, come a loro Fondamentale; e ciafcuno di eifi ferve fucceffivamente i n appre l ib d i 
Fondamentale alia fua cor r i fponden te C o l o n n a , a c c o m p a g n a t o ivi anch' effo da* fuoi r i fpet t ivi Intervalli, che a b b i a m o efpreffi colle Nore a no i ufirate > fottono-
ne.idovi i n u m e r i a r i t m e t i c i , e fp r imen t i il valore di o g n u n a . Le mi nutiffi m e f raz ioni inevi tabi l i fono ftare da noi qui regolate per m o d o , c h e , dove eccedono 
la m e t a del d e n o m i n a t o r , le a b b i a m valutate per u n ' i n t e ro di p iu ; e per u n i n t e r 0 d i m e u o , dove la m e t a p r cde t t a aoi i a l t r e p u u a a o , i u d i c a n d o colie io-
lite Cifre algebxaiche — > e + la xifpetxiva loro raanchevolezza. ed ecceffo. 
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t>iffertazjone Seconda. 3T9 
(191) Tolomeo , come fopra vedemmo , fu V inventore di quefto Sintono , che 

prefentemente percio dicefi di Lemme Rofti, perche quefti giunfe ad effere , fe non 
V unico , certamente il piu diligente ampliftcatore del medefimo ( Siftema Mufi. 
cap.**, pag. 83) , illuftrandalo non folo colla pik poffibile precifione delle dovute 
Troporzioni , ma inoltre con la necejfaria aggiunta di quegli Intervalli , che lo 
fanno adatta all' artificio del Contrappunto cerrente. 

Ha quefto il fuo principio coi Greci dal Proslambanamenos a , o fta Alamire gra. 
ve, d'onde cominciava verfo V acuto il Tuono della Difgiunzione , che finiva in e , 
loro Hypate hypaton.e noftro-^. Sebbene effi non divifero in verun modo quefto Pro-
slambanomenot, nulladimeno il moderno Concerto forza Lemme Roffi a dividcrlo 
nelle quattro parti , da cui ne rifultano i primi quattro Intervalli a b , b c , C d, 
e d c , che a noi ferviranno d' efempio e di norma a riconofcere chiaramente i 
fufteguenti, che alia perfezion del Siftema concorrono , dopochi avremo per mag. 
gior chiarezza fpiegate ad una ad una le parti componenti V annefta Tavola . 

Colonna Prima . 
I . V Ottava divifa, giufta il Sintono di Tolomeo, in due congiunti Tetra-

•card! col fuo Tuono della Difgiunzione. I I . Serie de' Tuoni, e Semituoni giufta 
il Sintono di Tolomeo. III .Quefti Tuoni e Semituoni efpreffi dalle Note moder ne 
in tre forta di Figure . La Breve efprimente gl' Intervalli del Sintono ; la Semi, 
hreve bianca gl' intervalli del Semituoni agg'unti ; e la nor a I' Intervallo del 
Comma. IV. Le Lettere dell' Alfabeto fegnano le mifure dei mentovati Inter
valli . V. Mifure di quefli Intervalli efpreffe in Humeri , fecondo Lemme Roffi 
di cinque Cifre I' uno , ad evitare le Frazioni per la loro minutezza al cafo na. 
ftro incamode. VI. Frazioni aritmetiche , che a quefte mifure fi frappongono ad 
efprimere le Geometriche Proporzioni . V I I . Frazioni efprimenti ogni Tuono di. 
vifa nei due di lui Semituoni. 

Colonna Seconda. 
VI11. Svario del Sintono Participate dal Perfetto in ordine agl' Intervalli. 

I X . Humeri efprimenti le Proporzioni di quefti Intervalli , maflimamente negli 
Strumenti dal Tafto nero in due parti divifo . X. Svarj de'Tuoni e Semituoni 
del Sintono Participato dal Perfetto efp.ejfi in Commi. 

Colonna Terza, 
X I . Lettere ft'gnifte ant i i Tafti neri , che negli Strumenti ftabili fanno da 

Diefis , rifpetto al proftimo Taflo grave, e da {-molle, rifpetto al profftmo Tafto 
acuto. X I I . Humeri efprimenti gl' Intervalli fignificati da quefti Tafti neri, 
con i Numeri ad efft loro frappofti efprimenti i Tafti bianchi , onde fi rihvino 
le rifpettive Proporzioni . 

Appianata dunque la ftrada , ritorniamo al Tuono della Difgiunzione nella 
prima Colonna al Numero I I I . , dove a Fondamentale fa da Sefta maggiore con r . 
Queflo r nel Contrappunto corrente richitdeva la fua Sefta minore , quefta gliela 
produce b primo Intervallo, che fa da Semituono minore colla Fondamentale. 
C fecondo Intervallo , che fa da Seconda minore colla Fondamentale , produce la 
Quinta a q . 11 d terzo Intervallo, nel fare colla Fondamentale una Seconda mag. 
giore mancante, produce la Terza minore a k . Ed e , quarto Intervallo eguale 
ad un Comma, dando compimento al Tuono della Difgiunzione , da pure ad o la 
fua Quarta minore Confonanza perfetta. 

Profeguendo fu quefta Colonna compofta di due Tetracordi , t' inconUano i 
loro Tuoni e Semituoni divifi e fubdivifi in minori Intervalli . Quefti Intervalli 
non altro operano fe non fe produrre ad ogni Corda i nectffarj Accompagnamenti 
facili a riconofcerfi da chiunque non fia affatto digiuno , ni del maneggio arit. 
tnctico, „i delle Proporzioni muficali. 

Hel noftro profeguimento , giunti ad r , conviene avvertire, come quifto con 
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3ZO Differtazjone Seconda. 
Non fi creda p e r b , che nella Tavola or or defcrttta, 

bench& ricca di molti Inter-valli, quei tutti tutti vi fieno 
utili e neceil'arj al noftro Mttjteaie Concerto. La piu ampia, 
che chiude quefto Volume , lo fara manifefto , paragonati 
che fieno gradatamente i fuoi Inter-valli con quelli deila 
prefente nella Colonna prima al numero V . 

Ma intanto si gran turba e si folta felva degli accen
nati Inter-valli , ed Accompagnamenti, che niuno forfe con-
dannera come inut i l i , era poi in fine indifpenfabilmente 
necefl'aria a quel Contrappunto , che , come affatto noftro, 
neghiamo agli Antichi ? Se quefta neceffita vuolil rifenta 
all ' effer di Contrappunto, confefto anch' io la fuperfluita 
drgli aggiunti noftri Inter-valli; ma fe mai vogliafi alia 
perfezione di lui r iferi ta, tanto non la liimo fuperflua > 
quantoch& la varieta , unico jfonte d' una tal perfezione , 
la dichiara indifpenfabilmente richiefta. 

Dicemmo, la forgente d" ogni dilettazione nella Mufi. 
ca , non altronde , che dalla pura varieta derivare (292). 
D ' c e m m o , voluta quefta in ogni affare pertinente ai fenfi 
facilifiimi, fpecialmente P Udito a prefto annojarfi ( 293 ) . 
Dicemmo, effa ad ogni potere cercata pure dai Greci colle 
continue Mutazioni di Genere, di Specie, e di Modi, ed 
ottenuta perfettamente da effi nella loro Armonia noftra 
Melodia , ma defiderata piu tofto, che ottenuta nella loro 
Sinfonia noftr' Armonia (294"). 

E che altro in fatti procur6 mai di confeguire Didi
m o , diminuendo nel Tetracordo il primo Tuono , e To-
lomeo diminuendovi il fecondo , fe non fe aumentare 
g l ' Inter-valli a pro d' una varieta piii profittevole alia 

Mufi-

t rende un Diefis Enarmonico moderno ufualt alia perfezione di qualche efett-
%i*le Accompagnamento . Qui pero , ad un fimile fcopo forz' i in s partirlo , per-
tnodochi I* Intervallo r s fia un Comma , ed s t fia il ri-ftante al Diefis Enarmi-
nico , Intervallo minore d'un Comma, detto quindi Comma minore ( P. Merfeti. 
Ha-monic. lib. *. Propof. i j . Cogit. Phyf. Mathem. T. I . Harmon, lib. 4. Prop. 4* 
fag. .47.) V Vgicio d' S i affai riguardevole , perciocche da effo la Quinta ad e , 
la Terza mag. ad \ , la minore ad m , la Quarta maggiore a g , ed ufcendo dall' 
Ottava, dk altri Accompagnamenti manifefti a chiunque nonfi anno) delCalcol't 

(191) Pag. t<?8. 
( i . i l Pag. 199. 
i**9*\i fig. 300. 



Differtazjone Seconda. 3*1 
Mufica, fticlocchk all5 Udi to piii dilettevole ? il qual dilet
t o , ficcome fu da quefti due procacciato colla giunTa £*? 
nuovi Inter-valli, cosi fu 1' orme loro tutti in avanti colla 
fuccefliva moltiplicazione d ' a l t r i Inter-valli, fi ftudiarono 
d'accrefcerla mai fempre, ed introdurla al fine con la 
poffibile maggior dovizia nella maeftria del Contrappunto , 
a vantaggio delle Relazioni Armoniche , che degnamente lo 
confti tuikono, 

E che una tale , e tanta varieta renda perfetti i noftri 
Concerti, non folo la cotidiana fperienza baftevolmente lo 
moftra, ma V autorevole confenfo de* piii claffici Autori 
pienamente ce ne cfficura; e tra quefti mo l t i , con mag. 
gior precifione Zar l ino , C e r o n e , Keplero, e Merfenno. 
Udiamoli parti tamente. 

. . . E"* da a-vertire che, quella Compofizione Ji pub chiama-
re , dice il primo (295) Perfetta, nella quale in ogni muta-
tione di chorda, tanto -verfo 7 gra-ve, quanto -verfo I' acuto, 
fempre Ji odono tutte quelle Confonanze, the fanno -varieta di 
Suono nei loro eftremi . Et quella e -veramente Harmonia 
perfetta ; ch' in effa Ji ode tali Confonanze, 

Ma piu chiaramente in tal modo il fecondo (296'' ; 
Terche / ' Armonia non pud nafcere, fe non da cofe di-verfe , 
•variate, e contrarie , e non da quelle , che in tutto fono con. 
formi e fimili , mentre una tal fimiglianza, non cagiona al. 
tuna -varieta di ccncento; ne -viene che la perfetta Armonia 
confifta nella -varieta dei mo-vimenti, e delle Modulazioni, 

Cosi dunque, infegna il terzo (297) a noftro parere fi 
dejfinifca il Concerto Harmonico, che fieno due, tre, quattro , 0 
piii Voci, 0 Melodie elegaxti ed acconcie, quali defcri-vemmo al 
Cap. XIII., tutte dello fteffo Genere, e fte fto Modo ( o fia TuO-
Tio), 0 dei Modi corrifpondenti, le quali talmente infieme proce-
dano , che rendano gli accordi , 0 puri , 0 di hre-viffime Diffonanze 
fnefcolati ; ma quefti, ne fempre d' un perpetuo tenore identicit 

tie fempre fucceflhamente gli fteffi, ma per la -vicenda dellt 
(ucceffioni -vanati, acciocchi la -varieta loro cagioni diletto. 

R r 2 II 

( i . l) Zarlino lnflit. Harmon. P. ? . cap. 5 9 . 
(196) D. Pedro Cerone Mehpea Lib. , , . cap. t. pag. 600, 
.*97; Joan. Keplerus Harmon. Mundi Lib. 3. cap. 16. pag. 80. 

. 



32.2, Differtazione Seconda. 

11 che vien confermato dal P. Merfenno nelPavvertir. 
ne ( 2 9 8 ) : Le Compofizioni armoniche fono tanto piu elsgan. 
ti, quanto Is fue farti da maggiore, e piu frequente oppofi-
zione di Voci -vengon compofte. Nella quale oppofizione, fic
come riluce la piu gran frequenza di Relazioni armoniche, 
cosi in quefta rifplende la varieta, fingolar vanto dell' 
odierno Concerto. 

A dilatare talmente quefto luogo, onde con diftin-
zione la propofta neceffita de ' tanti moderni Inter-valli 
venga in pieno lume, fa duopo piu minutamente trattare 
il Concerto, confiftente, come fappiamo , nelle quattro 
famofe Farti, Soprano, Contralto, Tenore, e Bafio (299), 
fra le quali devono fempre luffiftere tre Relazioni Armo. 
niche . 

Quefte Relazioni Armoniche fi riferifcono alia Parte piit 
gra-ve, come a lor fondamento, ma s' hanno ancora a ri-
ferire fra l o r o , ficchd i vicendevoli Accordi convengano 
col Principale . 

In quefte Relazioni confide la foftanza, e la perfezione 
del Concerto, che fiami lecito chiamare il meno artificiofo, 
m e n t r e , ficcome noi poffiamo accrefcer le Parti, e col 
loro accrefcimento moltiplicare le Relazioni, il cui molti-
plicamento aggiunge difficolta da non fuperarfi , fe non fe 
con maggior artificio, cosi ne v iene , che alia giunta di 
piu Parti, effo pure divenga piu artificiofo; le quali po-
tendo afcendere fino a -ventiquattro, che colla fola Fonda, 
mentale comprendono -ventitre Relazioni Armoniche, quefto 
in fine, poiche di maffima fatica, giunga perci6 al maffimo 
pregio del maggior artificio (300) , 

Ma 
(198) P. Merfennui Harmonicor. Lib. 8. Propof. j . pag. i6-j. 
(199) Joan. Alftedius fcientiar. omn. Encydopced. Lib. xo. Mufi. cap.S.T. »• 

pag. 614. Sicut enim ex quatuor dementis corpus mixtum, ex quatuor humori-
bus temperamentum exiftit: ita ex quatuor melodiis fimplicibus oritur omnis 
-eoXutpwia harmonica. Ex iis duae funt extremse , graviffima , Baflus ; acutiffimai 
Uifcantus , (che chiamafi anche Canto, 0 Soprano): & duae intermedin , un'1 

vicinior Baffo , Tenor ; altera Difcanto , Altus , juxta S'loiBu-n/ quatuor elemeti-
torum, terrae , aquae, aeris , & ignis: fe quibus duo funt extrema, & totidem 
mediana . . . . Atque haec eft Tetras Mufica , in qua melodia Bafli eft fundamen
tals , unde ipfi nomen vel a bad , vel baffo, ideft profundo : Tenoris & Dif
tanti f quorum clegans viciflitudo) eft principalis feu regalis; Alti deniqus 
explementalis. 

f i l l 
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Ma in quefto artificio vuolfi a dovere diftinto un tal 

falfo accrefcimento dal vero. V ha chi s'avvifa comporre 
a piu Parti', o come volgarmente a piit Cori, ora repli. 
cando la fteffa ftefliffima Cantilena in tfniftono, ora trafpor-
tandola , quando ncXV Acuto, quando nel Gra-ve, ne'quali 
fi defidera quell'artificio, che loro manca; cio_-, fi defide-
ra , che varijno le Parti, non a conto di numero, ne di 
una qualita, com'e 1' Acutezza e la Gravita in Ottava, 
che da fe fola non divsrfifica le Relazioni Armoniche, ma 
varijno talmente di qualita , che la mifura dei rifpettivi 
Intervalli, porti alle Parti nell' Armonia Relazion diffe-
rente (301) . 

Sie. 

(500) Ma dird qui tal'uno; v'ha pure un tal Giovanni Okekem , o Oken. 
beim famofo maeftro del famofifimo Giofquino del Prato , che al riferire di An
drea Ornitoparco ( de Arte Cant. Microlog. Lib. 4 . cap. 1. ) e di Enrico Glareano 
( Dodechachord. Lib.}, cap. 16. pag. 454 . ' f'PPe raccogliere fino trentafei Parti 
in un folo Mottetto. Anzi quanti Canoni , fpecialmente di Pier Francefco Va
lentin!, abbiamo a maggiore, e mtggior numero di Parti tefiuti ? Vero, verifft-
tnoi ma quefti Canoni a leggi particolari flanno tra V anguflie di poca eftenfione 
riftretti , ed il celebre Mottetto dell' Okenheim , per quanto i noto , tutt'or fi 
defidera; talche niun' ah ro Camponimento di Contrappunto fciolto ed ampia ri-
maflo effendoci , oltre i rinomatiffimi a fei Cori, vale a dire a ventiquattr* 
Parti, maffime d' Orazio Benevoli f Lettera di Antimn Liber ati ad Ovid. Per fa. 
peggi pag. _8. 19.) a quefti, ficcome ai pik luminofi efemplari, vogliam riferi-
ta ogni noftra Propofizione . 

(301J Da quefta legge fperimentale ne deriva la neceffitd notoriamente pra. 
tica di evitare le Quinte, e le Ottave, e gli Uniffoni di feguito. Jfcoltiamo 
fopra cio la proibiztone degli Antichi confermata coi Precetti del Zarlino lnflit. 
Harmon. P. 5. cap. 19. , che cos) averte : Vietavano ancora gH Antichi compo
fitori il porre due Confonanze perfette d'un'it.efTo genere, 6 fpecie , contenute 
ne i loro ertremi da una proportione ifteffa, 1* una dopo 1'altra ; movendofi le 
modulationi per uno, 6 per piu gradi ; come pure d u e , 6 piu Vniffoni • over 
d u e , 6 piii Ot tave ; 6 veramente due, 6 piii Q u i n t e , & altre f i m i l i . . / . Con-
ciofiache molto ben fapevano , che 1' Harmonia non puo nafcere , fe non da 
cofe tra loro diverfe, difcord.rnti, & contrarie; & non da quelle ', ch* in o<*nt 
cofa convengono; Laonde fe da tal varieta; nafce 1* Harmonia ; fara di bifogno 
che nella Mufica, non folo 1c Parti della cantilena fiano diitanti 1'una dall' 
altra per .1 grave & per l 'acuto; ma et.andio che le lor modulationi fiano 
differenti net movimenti ; & che contenghino varie Confonanze , contenute da 
diverfe proportion! . Et tanto piu potremo allora giudicar, che quella cantile
na lu harmoniofa, quanto piu fi ritroverit nella compofitione delle fue p a r t i . 

v!r_. ' _ a ° . e tr,-a ' ' U n a & 1 ' a , t r a p c r M S r ave & P" »'«uto; diverfi mo-
«_£ _r '• P r oPo r t l o n ' - Videro forfe gli Antichi , che le Confonanie 
lit »„lVre •" a U r . t m n ' c r a > . d l quella, ch' ,0 h6 detto; ancorache f_ff.ro 
1rocede e V T ^ 1'°? rftremi P . r " graVC & pCr ' ' a C U t ° ' e r a n ° *""•* « l proccaere, & ftnjili di forma nelle loro proportion^ pero conofcendo » etc 
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324 Differtazione Seconda. 
Sieno due o cento gli Strumenti e le Voci all5 Unifono, 

rendcno forfe diverfa Armenia ? I Violini colle Viole, ed i 
Zplauti coi Flautini in Ottava fi poflono dire uniti in Ar. 
momofo Concento? No certamente; e poi vorremo , che piii 
Cori fimilmente a fe rifpondenti , piti fervir poflano artifi. 
ciofamente al Concerto? Gli ferviranno, come fuoi dirfi, 
materialmente , ma non formalmente, rifpetto a cui ogni 
accrefcimento fara folo apparente , e 1'artificio falfo quin. 
d i , e non vero (302). 

Che fe in ogni Coro varijno tra fe per modo le Rela
zioni Armoniche d' ogni Parte, che quante quefte foro, 
tante fieno le Melodle d'ognuna fra loro diverfe, diftribui-
te quefte a quattro a quattro in piu Cori, verranno con 
un reale accrefcimento armoniofo ad aumentare il vero arti
ficio, ma con tale e tanto impegno, che pochiffimi ve. 

dem-
tale firniglianza non generava alcuna varieta di concento, & giudicando (com'era 
vero) che la perfetta Harmonia confifteffe nella varieta, non tanto dei Siti , 5 
Diftanze delle parti della cantilena , quanto nella varieta dei Movimenti , delle 
Modulatiofii , & delle Proportioni; g'udicarono, che 'l por due Confonanze 
1'una dopo 1' altra fimili di proportioni , variavano fe nen il luogo di grave 
in acuto, o per il contrario; fenza fare alcuna buona Harmonia; ancorache i 
loro eftremi fuffero variati l ' u n o d a l l ' a l t r o . Pero non volfero , che due , o 
piii Confonanze perfette contenute da un'ifteffa proportione, afcendenti infie
m e , 6 difcendenti le parti , fi poteffero porre nelle Compofitioni 1'una dopo 
1'altra , fenz'alcun* altro mezano intervallo. 

(301) Hon fai, fento oppormi , non fai il conffglio del Zarlino (lnflit. 
Harmon. P. 3. cap. 66.) ove ci eforta; Lodarei p e r o , ne avrei per inconvenien. 
te quello, che molte fiate h6 fatto anch' io ; che quando fi paffaffc il numero de 
due Chor i , & anco nell'ifteffi due Chori , che i Balli d 'un Choro cantaffe an. 
co la parte de l l ' a l t ro ; percioche ne f .gui tar tbbe, che 'I Canto tutto & 1'Har
monia tu t t a , haverebbc una bafe, & un fondamento dir& cos i , che Ia fuftenta-
rebbe di maniera , che la farebbe comparere altra tanto ; effendoche quella par
te che e raddoppiata fi viene piu a udi re , che fe la fi cantaffe femplicemente 
da una voce. Sb benifftmo un tal canfiglio , ma ne so parimente il grave abufo, 
giunto ormai all'ecceffo . 11 Zarlino permettt i Baffi uniffoni talvolta; oggid) ft 
fentona quafi fempre Uniffoni. Egli non concede tale licenza alle altre Parti, * 
eioi le vogliamo nei Cori quafi tutte 0 in Ottava, 0 in Uniflono. Effo ba per 
fine, raddoppiando i Baffi, di dar loro vgore , e noi, che p etiam procurarglielo 
cogli Strumenti , uniti dappoi ai Cantanti , atniam meglio di fervire al comodo 
del Concerto, che a quella ledevole varieth, che i Baffi anch' effi varii le con. 
ciliarebbero . Non cosi fece Orazio Benevoli prototipo forfe unico della vera Ar. 
mania a pii) Cori. Circhi pure, chiunque volge V Aut or it d del Zarlino a 
propria difefa, cere hi ne' Componimenti del Benevoli fino a fei Cori , alcun 
Baffo in Ottava 0 in Uniffono, e non trovandolo, vigga poi, fe V uniformitd 
dei Baffi , permeffa qualche volta dal Zarlino a loro rinforza nei Cori fetvit 
poffa di lodevole artificio in effi anche a' di noftri. 
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demmo, i qua l i , oltre a fei Cori, 1'abbiano potuto , fra 
le mufiche leggi, a dovere tener r i f t ret to. 

Ma nh pure di tanto artificio, ad ovviare la ftuchevo-
lezza, era contento \\ Contrappunto , fe , oltre la variamente 
fucceffiva combmazione di Parti contemporanee , non giun. 
geva a potere fovente cambiare anche ii Tuono , il che no-
miniamo Modulazione ( 303 ) . 

La varieta nella Mufica , come notammo , neceflariiffi-
ma a cagionare d i le t to , avviv6 in ogni tempo la comune 
accuratezza alia ricerca di que' cambiamenti , in cui ella 
principalmente confifte. Quindi gli Antichi la coltivarono 
per modo , che fe non giunfero alia perfezione de ' noftr i , 
vin.'e o certamente quella de ' trapaflati. 

Fra quefti loro cambiamenti muficali, uno de ' piu r i . 
guardevoli era il movimento da Suono a Suono per 1 varj 
Intervalli, che ftabilivano una Canti lena, il quale per efli 
chiamavafi Modulazione (304) , e per noi non altro che An. 
damento di Cantilena . 

Ebbero per6 un al tro cambiamento, che differo Muta
zione di Tuono ( 3 0 5 ) , cio& un movimento del Perfetto o 
Maffimo loro Sillema, ovvero di tutta la Serie delle Corde 
dovute a ciafcun Tuono ^ 3 0 6 ) ; ogn* una delle quali riferi-

vafi 

(303) Franc. Gafparini Armon. Prat, al Ctmbalo cap. 8. M. Rameau Trait, 
de V Hirmm. Lip. 3. chap. x*,. pag. 148. Generat. Hirmon. cap. 18. pug. 169. M. 
Marpourg. Trait, de la Fugue fr du Contrep. P. 1. chap. 4. art. 1. pag. 41 . 

(304 Bacchius Senior Introd. Art. Mufi. pag. n . 1*. ex Verf. Meibom. Adfe-
fliones modulations quot effe dicimus ? Quatuor. Quafnam ? Has: Remifliotum , 
lntenfionem, Manlionem, Siationem. Quid eft remiffio ? Motus modulations 
ab acutiore fono ad graviorem . Quid vero intenfio ? Motus cantilena: ab gra-
viore fono ad acutiorem. Manfio quid eft f Cum ad eundem fonum plura verba 
canuntur. Quid eit Statio? Subfiftcntia concinni foni . Vedi Difiert. 1. pag. n i l . 
119. Zarlino tnfl. Harmon. P. 1. cap. 14. E' pero la Modulatione un Movimento 
fatto da un fuono all" altro per diverfi Intervall i . P . Artufi Arte dei Contrap. 
pag. 13. Impcrfet. della Moder. Mufi. P. 1. pag. t$. 

(30O Eucltdet Introd. Harmon, pag. 1.0. ex Verf. Meibom. Per tonum , ( Muta
tio fit ], cum ex Donis cantilenis in Phrygias, aut ex Phrygiis in Lydias , aut 
Hypermixoiydias, aut Hypodonas; aut in univerfum , cum ex tredecim tonorum 
aliquo in reliquorum aliquem, mutationem inttituimus . Atque hae mutationes 
a ditfeos intervallo ad diapafon procedunt-

(50.1 Join. WalHf Append, de Veter. Harmon, pag. t-ji. col. 1. Modus itaque 
feu Tonus, p r o U t hie fumitur, denotat vocis Locum , non quo una v o x , fed qup 
tota vocum fenes feu fyftenu canitur t acutiorem puu gravioiemve . 

1 
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326 DiffertazJorte Seconda. 
vafi al Proslambanomenof (Alamire grave ) come a ftabile 
Corda Fondamentale, e primo loro fiflo termine, coftante 
regolatrice d'ogni mufical Cantilena ( 307) . 

La ftabilita di quefto termine, e de' Tetracordi, e del 
Tuono della Difgiunzione, ficcome non permetteva alcuna 
variazione alle Corde efenziali, cosi non lafciava altro luo
go al variar Tuono, falvoche nel cangiamento d*acutezza e 
gravita; quindi il variar Tuono era lo fteffo per efli, che 
la traslazione del loro intero Siftema, quando verfo ii 
grave, quando verfo Vacuto (308). 

Ma non tale preffo noi e ftabilito il termine regolatore 
del Siftema . Quante Corde v' hanno in un' Ottava diatoni. 
ca, tante v'hanno di quefte regolatrici, e quante di quefte 
regolatrici, tanti v'hanno pur Tuoni. Abbiamo ftabile la 
Serie delle Corde Diatoniche, ma la fondamentale e a talento 
noftro mutabile, ovunque s' abbia la Quinta e la Quarta 
perfette, e perci6 (fuori del Bmi) in ogni Corda (309). 

Il Canto fermo ne ritenne quattro, e le fteffe ha pure 
il Canto figurato , colla giunta d'altre due , in tutto fei. 
L ' una e V altra Setta, rifpetto alle fue Corde, raddoppia i 
Tuoni, traendone Otto h prima da quattro Corde (310), 

e la 

(307) Differt. corrente Annot. ( 97 ) pag. 108. 109. 
'308) Vine. Galilei. Dial, della Mufi. Ant. e Moder. pag. 7 7 . . . . gli antichi 

Mufici nella variazione de Tuoni loro mutavano non folo & c . . . . ma il Syfte-
ma tutto di grave in acuto, o per il contrario d'acuto in grave. Gio: Battifta 
Tioni Compend. del Tratt. de' Generi , e de' Modi della Mufi. cap. i . pag, 8. 
Del Mei {Girolamo Gentiluomo Fiorent.) fi legge un trattato latino de Modi! 
indrizzato a P. Vettori fuo Maeftro nelle lettere humane: nel quale fottilmente 
va tnoftrardo come i Modi , 0 Tuoni antichi in quelto maflimamente differiva-
rio da noftri, che quelli confiftevano in una totale trafportatione del Siftema 
piu su , o p'u giu verfo I 'acuto, o il grave. 

(309) Zarlino lnflit. Harm. P. e,.cap. 11. delle due prime Edizioni 1558. i*\6l. 
Laffaremo hora da parte la Seconda fpecie della Diapafon pofta tra h & b fa, percio
che non fi puo mediare harroonienmente. Henr.Glareanus Dodechachord. Lib.i.cap.i%. 
p..39. At ha?ccommunio( ideft Bmi ) longe diff. renseft abalijs modis. Semidiapen. 
te enimcommunem habent in medio pro diapente , pro diateflaron vero Tritonum. 

(310) Guida Aretinus Microlog. De divifi. quatuor Mi dor.in eClo cap.\2.. ..fina
les voces ftatuerunt D , E , F , G , . . . . Pro autento Proto & plagis Proti Primus 
& Secundus. Pro autento Deutero & plagis Dtuteri Tertius & Quartus. Pto 
autento Trito , & ptagis Triti Quintus & Sextus. Pro autento Tetrardo & pla
gis Tetrardi Septimus & Oftavus. Igitur odta funt Modi ut o<So partes oradlio-
nis & o<3o forme beatitudinis per quos omnis cantilena difcurrens. o_lo diflimil« 
Ijbus qualitatibus varietur. 
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e la feconda dalle fue fei, traendone Dodici (311); la me
ta de' quali amendue chiamano Tuoni Autentici, e 1' altra 
meta, Plagali. 

Ogni Corda , fecondo la dottrina anzi detta, fara 
dunque, in quefte due forte di Canto, da Fondamentale, 
coll'eftenfione alle altre Corde eftefe fino all' Ottava, che 
vuolfi divifa in una Quinta, ed in una Quarta, da pien. 
derfi quando fopra la Quinta, quando fotto la Fondamen. 
tale. Se fopra, WTuono & Autentico; fe fotto, effo & Plagale, 
Quindi quattro Tuoni Autentici, e quattro Plagali nel Canto 
Fermo (312), e fei d'amendue le forte nel Figurato (313) , 

S s Tuo. 
(311) fo: "WalHf loc. cit. pag. 173. Glar.snus famen jufto volumine , quod 

Afo.Texapt./oJw' vocat, pro Modis Ducderini contendit. Henr. Lcritus Glareanus 
lac. cit. Lib. 1. cap. 6. pag. 75. Neceffe eft quatuor reliqucs Modos, Norum , 
Decimum, Undecimum, & Duodecimum , qucs nes ita ncminamus, etiam in 
Mcdorum numerum admittere. 

(311) Aurelianus Tonarius "Rcgul. cap, 8. ex Cod. Mediceo- Laurent, (fiori 
VAnno 900. fecondo Tritemio de Scriptorib. Ecclef. cap, 194. ) Tonus eft tocius 
conftitucionis armonice duricia & quantitas. que in vocis accentu five tenore 
confiftit. Nomina autem eorum apud nos ufitata ex authoritate atq.crdine fum. 
pfere principia. Nam quod quatuor eorum autentici uocantur. ad precipitin 
eorum fonum rtfertur. eo quod aliis quatuor quafi quidam ducatus & nagifle-
rium ab eis prebeatur. Vnde & primi altiores. fecundi inferiores. Autenticum 
greca lingua, auclorem five magiftrum dicimus vel exemplar. Vnde & libros 
antiquiflimos atq. firmos autenticos uocamus. utpote qui pro fui fitmitate aliis 
pofllnt au-loritatem magifteriumq. prebere. Primus autem eorum protus vocatur. 
quod noiy.en apud nos primum fignificat. Vnde & protbemartirem Abel in lege 
ueteri. innoua autem Stephanum dicimus primos martires. Secundtis autem 
deuterus. ideft fecundum. Deutorofis enim eadem greca lingua fecundacio five 
recapitulacio uocatur. Indc & deuteroromium. ideft fecunda'kx. vel kgislacio 
nominatur. Tercius tritus dicitur. qui fimiliter. eo quod tcrcius fit in ordine 
triti nuncupatur nomine. Quartus tetrarchus. qui eodem quo & ceteri modo ab 
ordine fui vorabulum fumpfir. quia uidelicet quartum principals lorum cbti-
nuerit. Tetra enim apud grtcos quatuor dicuntnr. Vnde & nomen Dei tetra-
grammaton. eo quod quatuor litteris fcribitur. lnde & tetrarchia. ideft quarts 
pars regni. Plagi autem eis conjuncli dicuntur omnes II!J.or quod nomen fi
gnificare dicitur latus vel pars. Siue inferiores eorum. Quia fcilicet. quafi qui-
dam latus. vel quedam partes funt eorum dum ab eis ex toto non rccedunt.et 
inferiores quia fonus eorum preffior quam fuperiorum deprehenditur. Quod au-
tem oflo fint celeftes motus videntur imitari. 

(313) P.Merfennut Harmonicor. lib. 6. Propof, 13. pag. 107. Non jam dif-
putode Modis Antiquorum, d€que illorum numero, nomine, & ordine , fed 
tantum eos explico, quibus Pradici noftrates , & alij Mufici ubique terratum 
utuntur. Sunt autem numero duod.cim', fex nempe primarij , atque praecipui , 
quos Authenticos & dominos , atque Keges ; & fex lecundarij, qucs Piagales, 
miniitros, fubiugalefquc vocant: Nihilque funt aliud, quam praediflar (pecicj 
vctavs, quarum vans divifio producit Modum Authenticum, ejufqae Plagalem. 
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Tuoni del Canto Fermo, e Figurato. 

D la fol re. E la mi. F fa ut. Gfol re ut. Alamire. Cfolfaut, 
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P./'m» JVC T<f_o _)a<Jc. ,£/«/». JV/fo J . « . Ottavo Noao Deer. Unite. Duol. 
Autentico, Piag. Aut en. flag. Autttl. P /a j . Aut en. Plug. Amen. Piag. Amen. Plagale. 

C3J4) 
Ecco in che confifta la moderna Modulazione (315), fe

condo gli Antichi Mutazione di Tuono (.316), la quale cosi 
pi_6 

(314) E ' degna di tal rifpetto V Aut or it d del Zarlino , ch'io nan debba trafcura-
re di efporre il perchi qui mi fcofti dall' ultimo fuo parere s dico ultima, mentre 
ognun fa, c,hs nelle lnflit. Htrmon. ( P. 4 . cap. 10 . Ediz. 1558. 1561 . ; fiffate le 
Foniam*ntali dei Tuoni, giufta lo ttile Ecclefiaftico , av' io pure le fiffo • cangih 
pofcia fentenza nelle Dimoftrat. Harmon. ( Ragion. %, Def. 8. ) e cos) pure nella 
riftampa delle lnflit. Harmon, loc. cit. ( 1573 . 1589. 1601.) mutando le Specie della 
Quarta, Quinta, e Ottava, e cenfeguentemente altrove ponendo le Fondamentali , 
W io non le pongo , non gid che m' opponga al metivo di fimile mutazione addotta 
da Orazio Tigrini (Compend. della Mufi. Lib. 3 . cap, 3.) , dal P . Artufi (Arte del Con. 
trap, pag. 7 3 . ) , dal P . Merfenno (Htrmonicor. Lib. 6. Prop. t t . t ? . pag. 106. IOJ. ) , 
e da Monf. de la Voye ( Traite de Mufiq. P . t . chap. 18.) di quella maggiore comodita , 
ehe nel Solfeggio effa ci porta, cui veggia anch' ia , e meco tutti pofcia avranno 
•vsduto , i quali perb, trattone pochi , a fronte di tanta comodita , non s'allon-
tanarano dal Metodo primo, ritenendo I' Ecclefiafttche Fondamentali dei Tuoni. 
JE cone diverfamsnte? Se le pill volte fiam coftretti condurre il Canto Figurato 
fu I'or me del Canto Fermo, che nan ammette le Fondamentali dell' altra Meto
do. Ma in luogo si ofcuro , e dalle varie fpecie d Ottava , Qjinta , e Quirta 
( Differ, corrente pag. 1 4 1 . ) , che guidano a variar fentenza , mtralciato ( P. A-
thanaf. Kircherus Mujurg. Lib. j . cap. 7. §. 1. pag. 118 . T. 1. / Tanta eft de 
T o n o r u m numero & qual i ta te in t e r A u t h o r e s diffciifio , u t cui fubfcnb.is vix 
rfifpictre poifis ; mi fard, fe non altro, atmen permeffo unirmi ai molti feguaci 
della Pratica , lafciando liberalmente ai fautori della Teorica , qualunque altra 
fcielta . 

( 3 1 O Di quefta fcriffero con eecellenza M. Sebaft. Brofiard {Diction, de Mu. 
fiq. Modulat.) M. Marpourg. (Traui de la Fug & du Contrep. P. 1. chap, 4. 
Art, i. §, t , pag. ni.) fprzialmtnte M- Rameau (Traite de t H.irmon. Liv. 3. 
chap, i}. ) e tra i noftri il Gafparini ( Armon. Prat, al Ctmb. cap. S. I il P, Lor, 
Fenna ( Atbori Mufic, Lib. 3 . cap. 10. ) D. Anton. Ftlip, Brufcbi ( Rego'. p'r il 
Contrap. pag. 36. 8 0 . ) , ma compiutamente in un efatto M.S. I' egregio fiorcnti-
no Gio: Franc. Beeattelli , il quale a ragione nominolla Ci rcolaz ione , w « i " 
in fine , che altro e Modulare , faluochi un condurre In Melodia el'Armonia , c«*] 
me in giro . per varie Corde , le quali fervendo di Fundamental! a different' 
Tuoni , la fanno fra dy effi dtlettevolmente arcolare ? 

{}i6) Di quefta Mutazione, detta ancora da tal'uno greca Miftione, oppfm 
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pu6 prefTo noi, che da effa, come da Radice armonica fi 
diramano le piii pregiabili variazioni (317). Nel cangiare, 
che effa fa all'ufo noftro il Tuono, fa in uno, che fi can. 
gino gli Accompagnamenti alia Fondamentale, vale a dire le 
Confonanze di lei perfette, ed imperfette, e fino le Difionan-
ze, che agli occhi d'ogni giufto eitimatore del valor mufi. 
cale, offrono vafta fchiera de'piu graditi Intervalli. 

Ma nell' opera di quefti Accompagnamenti v' ha molto 
che fare in uno colla Fondamentale la Terza (318). LA.Fon. 

S s 2 damen. 

tunamente Tlutarco ( De Mufi. pag. mihi 1134.) Cum ergo de fententia Poly-
mnefti & Sacada: tria fint tonorum genera, Dorium , Phrygium , Lydium : fe-
runt Sacadam in unoquoque horum feaffe ftropham , docuiffeque chorum ca-
nerc Dorice primam , Phrygice fecundam, tertiam Lydio tono , atque hunc no-
mum fuiffe ob mutationem diclum tripartitum . (Sic enim Trimeres interprete-
m u r ) . II Canto Fermo ne pur effo efclude la Modulazione, che qui trattixmo, 
il quale nelle Cantilene pill ftefe , nan fola paffa dall' Autentico al fuo Plagale, 
t da quefto a quello , ma da una fatta ad un altra d' Autentico . Queft' ultimo 
paffaggio, vera Modulazione, gli e quello, che chiamarono Tonus commixtus, 
ovvero Commiftione. Laddove nominarono il primo Tonus mixtus , overo Miftio
n e . In confermazione del tutto, attendiamo primieramente a Marchetto da Pa. 
dova ( Luadar. in Arte Mufic. Plana Trad- 10. cap, 1. ex Cod, Ambrcf. D. %. fol.) 
Tonus commixtus dicitur ille , qui cum alio quam cum fuo P laga l i . Si autem 
.Autenticus eft , vel cum a l io , quam cum fuo Autentico. Si Plagalis eft, mifceri 
videtur , ut de fpecitbus ipforum infenus oftendetur. Pofcia al Zarlino (lnflit. 
Harmon. Lib. 4. cap. 14. Ediz. 1558. 1561 . ) , che ci fa ofiervare V Introito 
Spiritus Domini replevit orbcm terrarum , che (i canta nella Meffa della Solennit_. 
delle P. nteccfte; il quale e ftato compofto dell' Ottavo modo, & ha nel fuo 
principio la Prima fpecie della Diapente, che ferve al Primo modo"; & replica 
molte volte nel mezo la Terza fpecie, che ferve folamente al Quinto , & anco 
al Sefto; come in effo fi puo vedere. Ecco quanto alia Miftione, come vien 
definita da Biagio Roffetti {libel, de Rudim. Mufic. de Format. Primi Toni): 
Tonus miflus eft ille qui facit miftionem cum fuo focio. fcil. primus cum fe-
cundo , tertius cum quar to , quintus cum fex to , fcptimus cum cc.avo, & e 
contrario &c. Ma piii chiaramente il P. Simecnc Zappa ( Rego. de Canto Fermo 
&c. cap. 10.) De mixticne tonorum. Nota quod torus autenticus mixtus eft ille 
qui ultra fuum finem , defcendit tetracordum : fui placalis tangens dcfcenfum. 
Item nota quod tonus placalis eft ille qui ultra fextam v o a m ad feptimam five 
oflavam fui autent ic i : tangens fumitatem . Item nota quod tonus autenticus 
dicitur mixtus a parte infra, placalis vero a parte fupra. 

(317} Af. Maffon. NCKW. Trait, de Reg. pour la Compof. de la Mufique pag. 
nib' 139. La Van_.e' des Modes, pour relever & animcr une Pie'ce; car non-
feulement il eft permis dans un Ouvrage d'tftendue , de paffer du be'quarre au 
bemol, c 'ef t-a-dire du Mode majeur au Mode min tur ; Mais il eft encore 
necelUire d 'en ufer ainfi , parce qu' ti fe recontre quelquefois des Paroles qui 
ne peuvent etre bien exprime'es, qu'en changeant tout d ' u n coup de Mode. 

(518) Gio; Franc. Beccattelli he. cit. I Tuoni Muficali , fecondo la noftra 
moderna ivjodulazione, non fon piu che due, tra quali altra diftinjione non vi 
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330 Differtazjone Seconda. 
damsntale genitrice del Tuono ftabilifce la Seconda, e la Sef. 
tima coilantemente maggiori (319)* La Terza, poiche alte-

rabile 

e , che di avere per accompagnatura , 6 la Terza m.iggiore, o Ia minore, on. 
de fi d i ce , che il Tuono o e di Terza maggiore, o e di Terza minore, altra 
diverfita , cha quefta ne Tuoni della moderna Mufica non fi trova . S' offervi 
con ogni attenzione venir qui diftinti i Tuoni dal Beccattelli , non fecondo la 
loro origine dal Canto Fermo , ma fecondo il loro progreffo nella moderna Dottri. 
na . U Canto Fermo poco di fua natura curante di Terze e Sefte , non dovea 
loro ftdare la differenza dei Tuvni, ne quindi altronde ricavarla poteva , come 
S chiaro , fe non dalle Corde fondamentali. Tofto perb, che quefti Tuoni s' avan-
zarono nella noflr' Armonia , cui ben fervire non potevano fenza i mufici lor. 
Accompagnamenti , dalla Terza principalmente regolati , di qui fu , che trafcu. 
ratane I' origine , nel diflinguirli, fiam foliti valerci della Terza, che, poicbe 
Maggiore , e Minore , riftringe i Tuoni a lei fimili in due fpecie , cioe Maggiori, e 
Minori, riducendoti cosi ad effer due foli , D. Wilip. Ant. Brufchi (loc. cit. pag. 79. ) 
illuftrando opportunamente quefta luogo , leva noi d' impaccio , i quali poco fa 
dividemmo i Tuoni fu I' orme del Canto Fermo, a norma delle Fondamentali. 
Vdiamoh: Tuono , dice egli, fi chiama quella Sede , 6 determinazionc di corda, 
fulla quale e fondata I 'armonia di quella Cantilena, 6 Sonata, che s'intraprende 
d 'accompagnare . V. G. fi trova una Sinfonia in D la fol r e . Una Cantata in 
C fol fa ut &c. quefto fi chiama Tuono . Dunque tutto c io , che fi fuona, 0 fi 
canta, e fond3to fu i Tuoni . Per maneggiar ben quefto Tuono diremo pr ima, 
ch ; il Tuono puo effer Maggiore , e Minore. Maggiore fi chiama quello, la di 
cui Terza e Maggiore; a l l ' incontro Minore fara quel lo, la di cui Terza h 
JMmore . Dal che vien tolta di mezzo ogni apparente cantradizione , lafciando 
libera la divifione de Tuoni a chiunque piii tofto dal maneggio prender la voglia, 
che dall'origine i poiche in fine ogni Sentenza conviene in cib, che la Corda decide 
del Tuono, detta ancora da M.Rameau (loc.cit.Liv.$. chap.%. pag, 198.) per. 
cib Tonica , e come nota M. Marpaurg. ( loc. cit. §, z. pag, 41 . ) decide della 
tnaggiorezza 0 minoranza del Tuono . 

( 3 1 9 ) M. Rameau. Nouv. Syft.de Mufiq. Theor. chap. 6. pag. 49. Jo. 
Suppofant ici une perfonne fans experience , & nullement preoccup£e des Chants 
ordinaires; il eft prefque certain qu 'e l l e entonnera toujours un premier foil 
comme Principal , ou du moins comme Quinte de ce Principal ; d' ou fi elle 
l 'entonne come Principal, & que fa voix fe porte k des inflexions de Tierce 
ou de Quinte, elle les fuivra en montant; au lieu qu' elle les fuivra en de
fendant , fi ce premier Son ne 1* a f rappe"e que come Quinte du Principal. Et 
p a r - l a le Principal ira cherch.r fa Quinte , ou celle-ci r_tournera au Principal 
fous-entendu ; quoique ce - la fe faffe fans connoiff.mce & fans e x p e r i e n c e . . . . 
Si cette me nc perfonne fuit pour iors les de'grez fucceflifs de fa voix , elle en
tonnera toujours le Ton au-deffus du premier Son donn£ (cioe la feconda 
maggiore), au lieu qu 'e l l e entonnera plus fouvent Ie Semi-ton au-deffous 
( cioe la Settima maggiore ) que le Ton ( Settima minore ) , le t ou t , parce qu' 
_unt frappee de 1' Harmonie de ce premier Son , fi fa voix ne fuit pis les in
flexions dicl.es par cette Harmonie, elle fe dirige du moins fu celle du Son 
qu 'el le devroit entonner naturdlement apres le premier : Car Ie Ton au-deffus 
du premier Son & le Semi-ton au-deffous font juikment la Quinte 8* 1* 
Tierce majeure de la Quinte de ce premier Son; au lieu que le Ton au-deflbus 
<lu premier Son nc fait que la Tierce mineure is [3, Quinte, la quelle Tierc* 
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rabile in mapgiore e minore, percio ftabilifce la Sefta all5 al. 
terazione dfiei proporzionata (320), ed amendue ftabili. 
fcono e denominano il Componimento, per cagione d'efem
pio in C fol fa ut terza maggiore, o in De la fol re Terza 
minore (321). 

Una tale alterazione per5 dei generati Intervals , per 
neceffita ne trafporta alquanti oltre il confine Diatonico, 
ma vantaggiofamente all' artificio del variar muficale , gui-
dandoci a quello, che comunemente chiaman Trafporto 
(322), una quafi finzione d' altro Genere nel Diatonico^ 
(323), dal che ne vengono talvolta anche le Fondamentali 
non Diatoniche, e quindi i fuoi Accompagnamenti, effi pure 
quando in parte, quando in tutto non Diatonici, accre-
fcendo d' un fonte, nafcofto ai Greci, ia gran forgente 

di 
mineure eft moins naturelle que la Majeure. Tutto veriffimo , fttorche ove il minor 
Tuono fia difcendente , il quale altra Settima non permette fe non fe minore. 

(310) Gio; Franc. Beccattelli loc. cit. Nel Tuono di Terza maggiore, ezian-
dio la Sefta fi deve praticar maggiore, cosi nel Tuono di Terza minore mede-
fimamente la Sefta fi deve praticar minore . Af. Rameau Trait, de V Harmon. 
Liv. 1. chap. it. pag. 144. Eccettuandone perb il minore Tuono afcendente, che 
richiede la Ssfta maggiore . Idem loc. cit. Liv. 4. chap. 16. pag. 417. 

(?_r) M. de Saint Ltmbert Nouv. Trait, de I'Accompagnem. du Clavecemb. 
chap, 4. Tout Air ou Piece de Mufique eft compose fur un certain Ton , & dans 
un certain Mode. Le Ton d 'un Air eft Ia note fur la quelle il fe t e rmine ; & 
cette note s'appelle aurli h finale . Si la finale d'un Air eft un Ut , on dit que 
l ' A i r eft compofe en Cfol ut (c 'ef t le terme ) Si elle eft un Re , il eft en 
D la re & c . . . Le Mode eft la determination du chemin que doit tenir le chant 
d ' u n Air , & ceiui de fes parties, quand il en a , Ie tout par rapport a la 
note finale. 11 rapportare , che noi facciamo quefto tutto alia Nota Fondamentale , 
niente turba I' identitd della Dottrina , la Fondamentale fteffiffima effendo , che 
la Finale . 11 Componimento mufico effer dicemmo una Circolazione armonica , che 
parte da un Tuono , e paffando per altri Tuoni ad effo corrifpondenti , ritorna 
al Tuono primiero . Gli e dunque come nel Circolo quello fteffo punto a noi prin-
cipio e termine del giro , che far volemmo . Nel Circolo , un folo • e nel Compo-

volgendoci pik tolio alia Fondamentale a comodo degli Accompagnamenti nel Can
to Figurato, che alia Finale a comodo di tofto diftinguerla nel Canto Fermo . 

(in) Zarlino lnflit. Harmon. Parte 4. cap. 17. Sogliono trafportare i Modi 
verfo I ' acu to , overo verfo il grave per un T u o n o , 6 per altro I n t e r v a l l o , 
adoperando non folamente le Chorde chromatiche, ma anco le Enharmoniche , p t r 
Potor.commodamente, quando li fa di bifogno, trafportare a i loro luoghi i 
l u o n i , & ii Semituoni fecondo la propria forma del Modo. 
r o n e 5* EcC° qui mot'vata quel'* forta di Mufica, Falfa, Finta, Colorata, 
^ H p i u n t a , Alterata, cbe all'Annot nu (13) Differt. 1, pag. 9J. fpiegar, tmmo 1 
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di quelle variazioni indifpenfabili del pari alia Mufica e 
commendevoli ( 3 2 4 ) . 

Ecco dunque negl' Intervalli, nella Modulazione, e nel 
Trafporto le tre doviziofe forgenti di quella dilettevole va. 
r ieta, lungi dalla quale niuna Armonia pub lungamente te-
ner pago 1' animo bramofo di ottener dall' Udito un gio. 
condo trattenimento. 

Che fe lodevole fu lo ftudio degli Antichi, mentre 
conduffero quefte forgenti ad avvivare maflimamente la Me. 
lodia ; quanta fara finalmente pregiabile 1' induftria de' no. 
fin, i quali modernamente le riduffero a perfezionare nel 
Contrappunto V Armonia per modo, che deftarebbe nei Greci 
iftefli, fe riviveffero, meraviglia in uno e piacere ? 

E vaglia il vero, vedrebbero nell'artificiofo congiun-
gimento di piu differenti Melodie si la fconvenienza di tanti 
loro Intervalli, e la convenevolezza degli altri noftri, si 

la_ 

.314) Zarlino loc. cit. Tali Trafportationi non fono utili folamente, ma 
fomm.mente neceffarie anco ad ogni perito Organifla , che ferve alle Mufiche 
chorifte . . . Et tali Trafportationi fono hora in ufo appreffo i Mufici moderni; 
come furono anche appreffo gli Antichi Ocbeghen , & il fuo difcepolo Giofqui-
no , & infiniti a l t r i ; come nelle loro eompofitioni fi puo vedere. Ocheghen 
vifie nel XV Secolo , il che ferva d' avifo a coloro , che fanno il Trafporto in-
venziene moderna, fe pure non vogliono, rifpettivamente ai Trafporti, effer 
intefi parlare in ordine all' ufo corrente dei medefimi, il quale , non folo concede 
una totale di loro frequenza , ma giunge fino a far fenfire i Semituoni volgarmentt 
Cromatici da Fondamentali, il che non mai , o rarifftmamente fu nei Secoli al noftra 
fuperiori adoperato , fuorche ntgl'Organi ( Pietro Aran lucidar.in Mufi. Lib. i-.cap. 
5.6. P.D.Adri. Banchieri Orga. Sonar. Reg. i.pag. 43. Ediz. in 4. 1605. P. Dituta 
Tranfil. Dial. P. r. lib. 3. pag. 4. ,• In conferma di quanto dico , attendiamo a M. 
Campione (Traiti d' Accompagnem. & de Ccmpofit. Oretvre *-. pag. mihi 5. 6.) 
Aujourd'huy que les Cantatrs & ItsSonates font venues a la mode, & que I'on 
a ouue-pa(.€ 1'ancienne rrtthode bome'e, a 1'imitation des Italiens, qui nous 
en ont , fans contredit, denne 1' id^e ; nous avons pris 1'effort, dans 1'efpe-
rance d'une connoiffance generate; & c'eft pour y parvenir que j'entreprens 
icy d'en donner les principes. Pour parvenir a ce deffein , il faut confidere.r 
Je tout en general, e'ett-a-dire , toutts les Nottes par Semi-tons, qui font} 

ut ut B re mi & mi fa fa $ fol fol jj la fi \ fi 

C , c a , D , E | , , E , F , **., G , G 8 , A , (J, t|. 

Par cet arrangement, il y a donze Semi.tons, fur Icsquels la Mufique eft pof-
fible. Sur chacun de ces Semi-tons on .rablit un mode mineur & un mode 
majeur; par confequent il y a dans la Mufique vingt-quatre modes, ou ofa-
ves, Stivoir, douze tpineurs, & douze majeurs &c. 
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la doppia neceffita di mutare nello fteffo Tuono le Fonda, 
mentali, ed oltrepaffare i confini dei tre loro famofi Ge-
neri. . 

Ma come c i 5 , fenza 1 moderni Intervalli , cne compon-
gon V Ottave, e fenza i Semituoni, che le d iv idono , fup-
pelletile all' Armonico Accordo tanto per noi necefl'aria , 
quanto per effi impoffibile ? Come fenza la moltiplicita degli 
Accompagnamenti, tanto dalla moderna Modulazione; vana-
mente variat i , quanto lontani alle mifure dall ' antico r i . 
gore permefle ? E come in fine fenza trafportarfi tal volta 
entro un Genere tanto alia greca Mufica fconofciuto, quan
to alia delicatezza greca intollerabile? 

E le tante noftre Figure, di cui effi eran mancant i , 
le quali colla diverfa loro durata tolgono dal Contrappun
to 1' alta ftuchevolezza , che ne verrebbe al Suono, ed al 
Canto, replicando continuamente ora la fteffa Nota, ora 
la fteffa Sillaba ? E la noftra induftria nel rifolvere le 
Diffonanze, non gia com' efli in altre Diffonanze, ma tofto 
in Confonanza ? E 1' ingegnofo noftro maneggio , non con-
tinvando com' efli due Diffonanze, ma alternandole col 
frapporvi fempre la Confonanza ? E la dovizia di tant* 
altri vezzi , di cui noi foli abbondiamo, la quale non 
folo arncchifce, ma rende immuni da piu d' un difetto gli 
odierni Concerti ? 

Ma tempo £ omai di por fine alia Differtazione . A 
conchiuder per tanto , io difcorro in tal guifa. O i moderni 
Intervalli, la Modulazione, e '1 Trafporto fono gli Ornamen. 
tt, anzi gli Elementi indifpenfabili del noftro (ontrappunto, 
o no '1 fono. Che in realra fieno t a l i , penfo d' averlo 
iovrabbondantemente ad evidenza fin qui dimoftrato. Co
me adunque la Greca Mufica, alia quale efli furono fempre 
m a i , parte ripugnanti , e parte ignoti , avra potuto gode-
re il pofleffb di un tale artificio? E fe goduto non 1' h a , 
ne god.r potealo; faravvi chi negar voglia, che V Armonia 
noftra non folamente fia piu perfetta di quella de ' Greci , 
ma ancora da effa in cid , the concerne le parti artificiali, 
che la compongono, totalmente diverfa? 

Ognun ved_, che fe quefti artificj non fono da mc 
con-
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-4 A _}. ^-fj--* 
. , • „ i„ , ^ di aue5 Monumenti, che 

conceduti agli Antichi, colpa * d» qu c a d d e 

forfe a noi non P e r v e n " " ° j / ' ^ U di chiunque cadere; 
in man noftra, poteva pure in quciia_ ^ fc fc 

n a fo del pari , non volcrfi nel P » t e f « ' f e n o n fe do. 
guire la probabilita ,. ne W^™* ^ r o ' i l cfnaro lume 
ve una fufficiente "gione la ico r̂g . nQ c o l o r o > . 

d i quefta, M**™^. i Z Z i , che ad un femplice 
quali da me diflentiflero, u ^ c o p i n l o n e , di 
barlume di difinganno, go<» , effi fi d e g n m o cornu-
feco loro P ^ ^ ^ . ^ f o J c J l a i i o n i , o ingegnofe interpre. 
nicarmi, non gia m e r « X d o v u t c notizie, le quali dalle 

dero. 

DIS-



DISSERTAZIONE TERZA-

Del Canto, e degli Strumenti muficali degli Ebrei 
nel Tempio. 

BEnchfe ogni Nazione, non folo Egizia, e Caldea , del
la cui Mufica abbiamo finora teffuta la Storia, ma 
Greca ancora, e Latina fin dagli antichi fecoli abbia 

mai fempre verfo le fue falfe divinita atti efteriori, e 
pubblici di religione efercitati: niuna perb giammai giunfe 
ad agguagliare V Ebrea nel grandiofo culto, ch'ella al fuo 
Signore, e vero Dio pubblicamente rendeva. Non parlo io 
qui della magnificenza del Tempio di Gerofolima, non 
della eccellenza della ftupenda fua ftruttura, non della rara 
vaghezza degli ornamenti, non della copia e preziofita de* 
facri vafi, ed arredi; e nemmeno della fomma dignita del 
venerabile Sacerdozio, nh della varia gerarchia del minifte* 
ro inferiore. Unicamente mi fermo a confiderare 1' armo-
niofa unione de' Canti, e de' Sucni , la graviflima foavita 
de' quali, avvalorando la poetica dolcezza de' Cantici, degl' 
Inni, e de' Salmi Profetici, eccitava negli animi venerazio-

T t ne, 

• \:*\ 
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ne , e veftiva di maefta la folenne pompa de' Sagrifizj. E 
qual popolo pot& mai darfi vanto di avere ne' fuoi deiubri 
un muficale apparato, non dico phi fplendido, ma nemmen 
tale , che agguagliafle quello del popolo Ebreo, o fi confi. 
deri la regolata diftribuzione delle Cantilene, o la gioconda 
fucceflione de' Ritmi, o 1'efatta alternazione de' Cori, 0 
1'incredibile moltitudine, e varieta degli Strumenti, e de' 
Cantori ? 

Tale fu fenza dubbio la grandiofita di cotefto mufic de 
apparato, che non folamente ne reft6 a'tempi di Salomone 
fuor de' fenfi rapita per lo ftupore la celebratiflima Regina 
di Saba ( i ) ; ma ne'fecoli ancora affai pofteriori i Monar-
chi ftefli della Siria , e dell'Afia, nudriti, ed allevati tra le 
magmficenze della gran Roma, fi fecero gloria d'impiega-
re le rendite delle Citta , e delle Provincie a fe foggette, 
e gran parte de' tefori del regio errario nella pompa de* 
Sagrifizj, che in quel Tempio fi offrivano (2 ) , 1'obblazio-
ne de' quali era fempre accompagnata dall' armoniojo con. 
cento de' Suoni, e de' Canti. Per la qual cofa ben firemmo 
degni di riprenfione, fe della Mufica Ebrea, che a fe trafl'e 
V ammirazione de i R e , de i Principi, e delle Nazioni 
p'u coite ( 3 . , noi non faceflimo diftinta , e fpeciale men. 
zione . Benche, a dir vero, ci converra camminare a ten. 
tone, e palpar nelle tenebre, poich£ ovunque fiam per ri. 

vol-

(_) III. Reg. cap. 10. v. 4. &* ?. Videns autem Regina Saba omnem Sa-
pientiam Salomonis . . . . & holocaufta , quae offerebat in domo Domini , non 
habcbat ultra fpiritum . E nel fecondo de' Paralipameni , cap. 9. v. 3. e 4. Qi'se 
poftquam vidit , fapientiam fcilicet Salomonis . . . . ik viftimas , quas immolabat 
in domo D o m i n i , non erat prae ftupore ultra in ea fpiritus . 

( 1 ) II. Machab. cap. 3 . v. ... Ut Seleucus Afiae rex de redditibus fuis pra-
ftaret omnes fumptus ad minifterium facrificiorum pertinentes . E Demetrio ii 
lui fgliuolo , il quale exiit ab urbe R o m a , come leggeji nel Primo de' Maccahei 
cap. 7. v. 1. , e fu Re della Siria , nella lettera , che invib agli Ebrei , regiftro* 
ta ivi al cap. 10. cosi fcrive , verf. 39. £? 40. Ptolemaidam , & confines ejus, 
quas dedi dorsum fanftis , qui funt in Jerufalem , ad neceffarios fumptus San' 
riorum . Et ego de fmgulis annis quindecim millia ficlorum argenti de ratio-
nib u s r eg i s , quae me contmgunt. 

( 3 ) P. Calmet Commentar. in Pfal. 136. v. 3. Judae i , ac praefertim Levitse 
cantu fuo erant celeberrimi. Mufica erat folum ferme negotium plurimarum ia-
rniliarum , quje Templi , ac nationis fumptibus a l c b a n t u r . . . . Fidei confommi 
e f t , illos a \ atribus fuis edoftos, cum Mufica- tantum vacarent , in ea maxim, 
ftoxoiife.. Oiiuiis. Oxiens profefto noverat,. Levitas hac in arte excelluuTe. 
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volgerci, non troviamo, che ofcurita fenza un menomo 
fpiraglio di chiara luce, che ci faccia fcuoprir la fonte, 
onde trarne i documenti ficuri per non errare . 

Di fomma importanza del Canto Ebreo farebbe deter
minant si il Genere, le Melodie , il Concerto; si gli Stru. 
menti, e la forma loro, la grandezza, il numero, le {pe. 
cie, e lepiu riguardevoli qualita. Ma come? e d'onde ? Se 
dai divini Libri , unica guida in queft' arduo cammino, 
non altro , che rifguardi il fagro Canto, fe non men certi 
indizj ne abbiamo, e leggieri veftigj ? Sappiamo, che a 
folennizzare il trafporto dell 'Area, la precedevano eful. 
tando nei Canti, nelle Cetre, Salter] , Timpani, Cembali, e 
Trombe (4) • Sappiamo, che nel cofpetto di lei ftavano 
continuamente con varie lodi celebrando 1'adorabile Mae
fta deH'Altiflimo ( 5 ) ; fappiamo effere ftati gli fcelti al 
grand'uopo quattro mila tra Cantori e Sonatori, dugent-
ottantotto Profeffori , e il rimanente Difcepoli, tutti Leviti 
(<5), eccettusti i Trcmbettieri, che furono Sacerdcti ( 7 ) , 
Sappiamo, che s'impiegavano in piu Cori rifcontro 1'un 
1' a l t r o , operando a vicenda ( 8 ) ; che erano flabiliti i 

T t 2 Can-

( 4 ) IL Reg. cap. 6. v. 5. & 15. i". Paralip. cap. 13. v. 8. & cap. 15. v. 28. 
Vedi al Cap. 6. della prefente Storia pag. 42. 43 . 

( 5 ) I. Paralip. cap. 23. v. 29. & ultra. Levitae v e r o , ut ftert mane ad 
confitendum & caneridum Domino: Similiterque ad vefperam tam in oblatione 
holocauftorum Domini , quam in Sabbathis , & Calendis , & folemnitatibus re-
liquis ; juxta numerum , ik caeremonias uniufcujufque rei , jugiter coram Do
mino . 

(Y>) Loc. cit. v. 5. Porro quatuor millia janitores : & totidem pfalta; canen-
tes Domino in organis, quae fecerat ad canendum . Cap. 25. v. 7. Fuit autem 
numerus eorum cum fratribus fuis , qui erudiebant canticum D o m i n i , cunfti 
Doftores, ducenti oftogintaofto. 

(j) Numer. cap. 10. v. 8. Filii autem Aaron Sacerdotes clangent tub i s : 
eritque hoc legitimum fempiterhum in generationibus veftris. II. Paralip. cap. 
S- v. 11. Et cum eis Sacerdotes centum vigiriti canentes tubis. 

J . 8 . ?* ^cl^rnet Dtflion. facr. Script. T. 1. pag. 131. Plures Levitarum ordi
ne Divinis laudibus concinendis, & muficis inftrumentis ante Altare canendo in 
lemplo Hierofolymitano deitinabantur . Davide regnante 4000. ex iis r.umera-
A T U I . ' u i s D u c i b u s & Pratfeftis fubjefti (7 . Paralip. cap. 23. v. •.. <& cap. 25.) 
Alaph, Heman, & Idithum Mufica: fub Dav ide , & Salomone praeerart. Ho-
rum primo quatuor erant filii; 'ecundo quatuordecim ; poflremo vero fex , qui 
vigmti quatuor Cantorum choris duces elefti fur.t , finguli fmgulis . Sub iis Duci-
tms alu erant Pixfefti , inferiores undecim , pro quolibet Choro , aliis Cantori-
0 us mitiuendis deftinati. Familia Caath medium Templi tenebat; Merarite fi-

w 
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Canti, ed i Suoni, il tempo loro, il luogo, 1 ordine, ft 
R u m o l o ) . Ma da tutto c ib , che finalmente fappiamo 
foncernene alia noftra ricerca? Se fin que molti, che 
pofda vi s'impiegarono con ogni ftudio, ed induftria, 
Sppcna appena fon giunti a dare, un languido lume d al. 
cSne Cantilene, e dei muficali Accenti, preffo le Sinagoghe 
poco dai noftri tempi difcofte ufitati ( i o ) . 
P Che foffe preffo di effi, non capricctofamente vambi-
l e , ma ftabilmente determinato, c fiffo il metodo delle 
CantTlene , mi lufingo di averlo nel Capo fefto della pre. 
W e S t o ^ ' t t O abbaftanza dimoftrato colla fcorta de* 
meglio avvifati Spofitori, i quali concordemente ammetto. 
™o lo ftabilimento di tal metodo, degniffimo ancora dell 
aha pravita da offervarfi in qualunque mintftero del Tempio, 
fadlfffima a turbarfi da un Canto incerto, e maflimamente 
di que'Salmi, in alquanti de'cui verfi vMianno determina-
te rTpliche fpettanti al Popolo (12). Che confufione, fenza 
Cantilene note e prefiffe ? £% ^ 

niftram; Gerfonit^andem dextnm Neq i , ex . ^ « g ^ d S g £ 

fimtim David in veterum Hymnis recognofcendis, ac digerendis , fins adjun 
I n d i . choris fymphoniacorum inftruendis, melodix , ac concentuum tempo-
f but d'etermman^is cantoribus ipfis deligendis omnique *^™%°amr 
narando, eeresriam operam navavit. Quod & a Salomone deinde todtum eit. 
V To) S n d i quefti Accenti, e delle Cantilene Ebrakbe Oio: Reuchno (k 
JhJS^&rapl.^ Gio: Vallenfe (Scefer Tbob cit. dal BottngO M 
MinTero(R MiJlelitat de Accent. Hebrai. eX verf Latina %£>*%* 
Ere Bottrigari C Trimerone Giorn. 3. pag. po. ?i } tl P.. At a-...a. * * « « 
fMudrv lib 3 cat). .. torn, i . ) / P- D- Gmlto Bartolocci QBibliot. K«iw». 
? Tia? Ill \ Mcb.Bech. (ikert. de Accent, ufu & tthufu Mufico Herm-
iJ^JiN-V.Slmrcho \Bjlro Poet A Jon T.u ire.) Convey 
pTrliuafi tutti gli Eruditi, cbe, Vufo di tali Accent, Mufici fa cofa « « £ . ' $ 
eonofciuM, ne praticata ai tempi it David, Salomone, ed Ejdra. P. &*• A 
xandri Hiftor. Ecclef. Vet. Tef am. T. 3. D # « . 4- Art. 2. 

O O AUonhi il Re David fece il folenne trafporto MlPArea d i ^ h 
la Cafa di Obededom al luogo preparatole nella Jua Reggta , ftabth, com 
eontala facra Storia ( I . Paralip. cap. x6. v. 4v>, «&« • Leviu Cantor 
memorafiro perpetuamente al popolo 1 benefiz, di Djo , e / ' " »« n \ M . 
lode, e gloria: voile inoltre , che A fafro, ei di luifratelh (ibid V.-7*) 
tajjiro it Cantico di tonfejfione, Mi dt lode al Signore: ordmo finalmcn 

file:///Bjlro
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Ev credibile ancora, che regolaflero i varj Tuoni, o 

Modi all'uopo de'varj affetti, non gik col trafporto del 
maffimo muficale Siftema , feguendo la traccia del Gre-
c i , ma imprimendo quell' orme, che poi furon battute 
dai Riftoratori del Canto Ecclefiaftico, i quali fecero ^gl' In. 
ter-vallt fervire di Fondamentali al cangiamento de' Tuoni 
( 1 3 } , per lo cui mezzo fi rifvegliaffe negli animi de'fup-
plicanti, quando la meftizia, quando 1' allegrezza, il ti-
more, la fperanza, il coraggio, ed altre fomiglianu affe-
zioni. Cosi appo i Greci il Modo o Tuono Jonico portava 
al giubbilo; il Frigio eccitava 1'eftro divino; il Lidio ra-
piva al furore; ed il Dorio guidava alia ferieta (14)* 
r In 

ehe tutto il popolo rifpondefje A m e n , e dicelje l' Inno al Signore (Ibid. v. 36.) 
Et dicat omnis populus: Amen , c. hymnum D o m i n o . Avendo pofcia dalle 
mani fteffe di Dio, ficcome egli attefto (Ibid- cap. 28. v. 1 9 . ) ricevuta la Pian-

. > i-rr- 1 1 . ' . . . : . - .1: * _ . . _ : . : _ . ; : _ J : _ _ . - J _ ; . : — J - ; ; . — l 

ta . 
Je, 
fopol 
mono, poicbl in effo al ver. 2. fi legge: Introite in confpeftu ejus in exultatio-
ne ; ei al verf. 4 . Populus e jus , & oves pafcuae ejus , introite portas ejus. in 
confeflione , atria ejus in hymnis : confitemini illi . E qui fono degni d' olfer-
vazione i due vocaboli di Confeflione , e di Inno , ufaii cojlantemente dalle di' 
vine Scritture a fignificare le laudi , che dagli Ebrei fi rendevano a Dio nel 
Tempio. Da tutto quefo ricavafi, che nelle folennita di letizia cantavanfi prin-
tipalmente i Salmi centefimosuarto , centefimoquinto , e centefimofefto , ognun de" 
quali comincia, Confitemini Domino , quoniam bonus : quoniam in fxculum 
mifericordia ejus ; ed il Salmo centefimotrentefimoquinto , Confitemini Domino , 
quoniam bonus: quoniam in acternum mifericordia e jus ; perche in effi , e faffi 
diftinta e fpecial menzione di tutti i benefiz; fatti da Dio a quel popoh , e jono-
vi alcuni intercalari , che dal popolo ifteffo, alternando il canto de' Leviii,Ji do-
•vean ripetere. Cert? 2 , che nel Salmo centefimofefto quattro volte interpolata-
mentefi replica , Confiteantur Domino milericordiae ejus , & mirabilia ejus filiis 
hominum , e nel centefimo trentefimoquinto , che contiene ventifette verfetti , cia
fcuna di quefti termina colle parole, quoniam in aeternum mifericordia ejus; fe-
gno manifefto , dicono gli Efpqfitori Genehrardus , Menochius &Y. , che tale emi-
ftichio intercalate ft cantava dal popolo efiftente nell'atrio efteriore . Infatti non 
enat^ forfe nelle divine Scritture Ji legge, aver gli Ebrei ce'.cbrata tin* pe/ir. , 
torn' effe dicono , in gaudio , che immediata.mente non legganfi quefte formole , o 
fomiglianti: Et confitebantur , ovvero, Et concinebant "in hymnis D o m i n o , 
quoniam bonus , quoniam in xternum mifericordia e ius . 

0 . 0 Difert. II. pag. 326. 327. 
O 4 ) Lucianus Samqfat. Harmonid. Vine. Obfopao interpr. Harmonides tibi-

een quodam tempore Timotheum magiftrum fuum interrogavit. D i e . mihi , in-
<lu"» ° .Timothee , quomodo mea arte porfiim evadere clarus & nobilis ? Aut 
quia taciendum mihi exiitirnas, ex quo m univerfx Graecise cogmtionem ventu-
*ws lun. Nam aiu quidem otoai tae ftudio £_ betfevolentia jam edocuifti, nem-

fi 
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In fatti, chiunque con occhio attento fcorrer voglia il 

Salterio, non pu5 a meno, che eccitare non fentafi or' a 
triftezza , o r ' a letizia, o r ' a compunzione, o r ' a fiducia da 
que'varj , ed efficaci movimenti d'affetto, de'quali i Salmi 
fparfi ovunque fono, e ripieni ( 1 5 ) ' 

Penfo affai verifimile, che il puro Diatonico foffe lo 
fcelto all'ufo del Tempio, poiche il piu naturaie, il piu 
facile , e il piu degno della Maefta d' un luogo si venera-
bile ( 1 6 ) . La naturalezza lo rendeva comodo alle Turbe 
tal 'or vicendevolmente rifpondenti ai Cantori; la facilita 
lo rendeva comodo a quefti, la piu parte, come accennam-
mo , Difcepoli ; cui V Enarmonico, poffibile tra' Greci a 
pochiflimi (17 ) , faria ftato impraticabile : la mollezza poi 
del Cromatico ftata faria difdicevole alia gravita dei Sagri-
ficj, e delle Preci , e Laudi fagrate ( 1 8 ) . Che piu? Gli 

Stru. 
pe exquifitum tibiae Jk accomodum ufum , mox lingulam tenui & modulati fpi-
ritu infuflare , infra autem digitos apte adhibitos crebrb fuftollere ac deprimere , 
deinde ad numeros ingredi , & modos facere concinnos , chorbque congruos , po-
ftremb confervare fingulorum concentutim proprietates , quiddam in Phrygio at-
tonitum , in Lydio turbulentum , gravitatem in D'orico , in Jonico fuavitatem. 

(15) S. Auguftinus in Pfal. 30. Enarrat. 4 . Si orat Pfalmus , orate: & fi 
g e m i t , gemite: & fi gratulatur , gaudete : & fi fperat, fperate: & fi t imet , 
timete . Omnia enim quae hie conferipta f u n t , fpeculum noftrum funt . S. Ni-
cetius de Pfalmod. bono. cap. 1. . . . Pfalmus triftes confolatur , laetos tempe-
xat , iratos mi t iga t , patiperes recreat , divi tes , ut fe agnofcant ammonet , &. ne 
fuperbiant increpat, omnibus omnino fufcipientibus fe aptam medicinam contri-
buit pfalmus, nee peccatores d.fpicit ; fed remedium eis per pcenitentiam la-
crymofam falubriter ingeri t . 

(16) P. Lamy. de Tempio Hierofolym. Lib. 7. feft. 6. pag.ngg. 1200. Quod 
genus modulationum veteres Hebraei feftati fuer int , difficile eft ftatuere . Na
turam ut plurimum ducem fcquebantur , 6c ideo faepius Diatonicum genus . 
Quandoque autem Chromaticum , cum coloribus quodammodo exornandus can
t u s ; ck Enharmonicum fi exhiiarandus effet. Ingentes in Deum affeftus, infpi-
rabant verba & modos . Nunc arte utebantur, ut per femitonos &c dices vox 
afcenderet & defcenderet per minora aut majora intervalla, prout erant affi-
ciendae aures ; qux magis commoventur , cum protinus vox afcendit ad remo-
tum intervallum , aut defcendit: deleftantur vero magis cum per hemitonium 
& diefim tranfit.; quod a viris qui in id omne ftudium conferebant, facile ad-
vertebatur. Non dobbiamo qui fupporre praticati i due Generi Cromatico, ei 
Enarmonico nella precifa loro efattezza , ma folamente di raro in qualche loro 
Intervallo , cioe , 0 mefcolando accidentalmente qualche Semituono , o Die/is Cro
matico , ficcome da qualche tempo Ji i introdotto nel noftro Canto Ecclefiaftico , 
ovvero ufando il Semiditono , e ' / Ditono incompofti, non mai, fecondo il Bottri-
gari QMelone Difc. Armon.) il Sigonio (Dif. intorno «' Madrig. &* a1 Libri 
delP Antica Mujt. ) , ei altri, ammeffi dai Greci nel femplice Diatonico . 

Cx7) Dlfjert. I. pag. 123. Annot. ( 5 4 ) . 
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Strumenti Ebraici, coftretti ad accordarfi coi Canto, con si 
poche loro e Corde, e Canne, e Fori, come mai poter ie. 
guirlo a feconda della tanta numerofita degl' lnter-vallt 
Cromatici, ed Enarmonici? Se non che quefto Cromatico, ed 
Enarmonico quanto mai pofteriormente alia celebrita del 
Tempio Santo s' accofto all'Arte muficale ad introdurvi la 
pluralita dei Generi armonici ? Anzi la fteffa fpecifica diver
fita del rimanente Diatonico, che nato un folo cogli Uomi
n i , trentafette fecoli unico regno fra i medefimi, una tal 
differenza prima di Eratoftene non vedutafi , afficura fino la 
Specie del Diatonico antico, poiche unica, percib neceflaria 
ai Cantori del Tempio. 

Per modo per6 neceffaria, che non fi voglia derivata 
dallo fplendore dimoftrativo, cui caligine non offufchi di 
dubbieta, ma dedotta folo da quel chiarore, che difonda 
la probabilita, luce a noi unica a ftenebrare 1' ofcura pro-
vincia, che qui prendemmo a trafcorrere . Ragionevole 
cofa adunque gli e penfare, che al Diatonico toccaffe il 
vanto di fervire al divin miniftero del Tempio ; e fe va-
gliono a nulla que* leggieri veftigj di Canto Ecclefiaftico, 
che 1' iniquita de' tempi ci ha nella Storia lafciati, fembra 
del pari ragionevole penfare, che alquante Cantilene colk 
praticate, o le fteffe fieno, o poco da quelle differenti 
coftantemente ufuali anche oggidi all' Ecclefiaftico Canto 
Fermo. 

E* dunque affai verifimile, che il fagro Canto Ebraico, 
contenuto fra i limiti del Diatonico, non ammettefle fe 
non fe Cantilene e determinate , e convenevoli alia divina 
gravita del Tempio ( r p ) , dal che abbiam luogo di crede-
• r e , 

(18) Clemens Alexandrtmis Padagog. Lib. 1. cap. 4. Fraftorum enim o n -
tuum, & flebilium Caricae Muficae modorum varia veneficia , intemperanti, &c 
pravo muficae artificio mores corrumpunt, ad hujus comeffationis perturbatio-
nem trahentes . . . Eft enim pfalmus numerofa & modefta laudatio . Canticum 
lpmule pfalmum dixit Apoitolus Cud Colof. 3. J funt enim admittendx mode
l s & pudicx harmomx : contra a ford & nervofa noftra cogitatione vere mol-
ies , & enerves harmonix amandandx quam longiffime , qux improbo flexuum 
vocis artificio, ad delicatam & ignavam vitx agendx rationem deducunt. Gra
ces autem & qUK ad temperantiam pertinent modulationes ebrietati , ac proter-
*Vrv-_iUnCflUmur.mitmnt- Clvrom«icx igitur harmonix , impudenti in uno pro-
tervix, tionbufque redunita:,- & meritricix Miuicx , funt relinquendx- Jke-

ti 
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r e , che la piu parte effer poteffero Doriche, dob di Tuons, 
o Modo, come ognun fa, il piu ferio, e fevero (20), non 
efcludendo perd gli altri Modi, o Tuoni, il Frigio, il hi. 
dio, Miftolidio, ed altri fimili dalla motivata varieta degli 
affetti talor richiefti. 

E poich& alle fole conghietture dobbiamo affidarci, 
non fara difdicevole raccoglierne opportunamente dai fagri 
Voiumi, e loro Interpreti quante poffano efferci fcorta 
men dubbia ad afficurare un allunto a prima giunta un p5 
troppo arrifchiato. E per vero dire , fembrera troppo ar-
dito il carico, che qui prendiamo d* inalzare 1' odierno 
Canto Ecclefiaftico della Salmodia alia dignita d' antichiflimo 
fino a fegno , che in alcuna parte poffa efferfi confervato 
lo fteffo, il quale, nato da Davide, fi ftabili fotto Salo. 
mone nella prima Dedicazione del magnifico Tempio, ch* 
egli aveva edificato. 

Fecero certamente molto a noftro vantaggiocotefti Reali 
Inftitutori di que' primieri fagrofanti Rit i , e maflimamente 
per rapporto al Canto, che lovollero, ficcome nei Miniftri, 
e nell'ordine , cosi nelle Cantilene immutabile; la quale im. 
mutabilita, febbene non toglie per le vicende umane qual

che 
• • - • - •• 1 • - 1 • 

this Muji. Lib. 1. cap. 21. Chroma vero eft, jam quafi ab ilia naturali inten. 
tione deicendens , & in mollius decidens . 

(19) 5". Auguftinus epijt. _ 131. ad Memorium Epifc. Quibus numeris confi-
flant verfus_ Davidici non fcripfi, quia nefcio . . . . Amavit enim vir Sanftus 
Mtificam piam , & in ea fttidia nos magis ipfe quam ullus alius author accen-
dit. Clemens Ale.xandrinus Strom. Lib. 6. Propterea exemplum Muficx fimul 
pfaUens,, & prophetans ponatur David, Deum concinne 6c numerofe laudans. 
Doricx autem harmonix maxime convenit genus tvotpftcnoy , ideft, concin
num , & Phrygix SMTQVOV , quod eft vehemens & acutum , ut ait Ariftcxe-
nus . Barbari itaque Pfalterii harmonia , modorum oftendens honeftatem & gra-
vitatem , cum fit antiquiflima, maxime fuit exemplo Terpandro ad Doricam 
harmoniam , Jovem laudanti . . . . Eft autem fupervacanea refpuenda Mufica , 
qux frangit animos h. varie afficit, ut qux fit aliquando quidem lugubris , 
aliquando vero impudica & incitans ad libidincm , aliquando autem limphata , 
& mfana . 

(20) Plato_ Laches , vel de fortitud. pag. mihi 196. Nam quoties de vir-
tute vel de.fapientia quadam aliquem audio difputantem revera virum dignum-
que fermonibus ipfis, mira quadam afficior voluptate, contemplans dicenteni 
fimul ac difta quam congrua inter fe , h confora fint. Atque hie profefto 
vir muficus efle mihi videtur, harmoniam fuaviflimam modulatus, non ly-
ram, neque jocularia quxdam inftrumenta , fed vitam revera contemperans 
concordia verborum & opertim , concinentem fecundum Doricam videlicet me-
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che accidentale variazione delle cofe, quefta perb non fuoi 
mai giungere a turbarne la foftanziale loro durata, ficche 
le prime Cantilene, almen piu riguardevoh , da principio 
ftabilire a celebrare le maggiori folennita , non debbano 
crederfi perfeverate nel lor vigore fino alia fchiavitu di 
Nabucco, che porto la prima diftruzione del Tempio, e 
quindi la diffipazione d'ogni venerabile di lui celebrita (21) . 

Anzi quelle reliquie del Tempio, che fole, come £ 
chiaro, rimanere allora potevano, i Cantici, le Cantilene, 
e le Melodie de' Suoni Ebraici, neppure in tanta defolazio-
ne andarono in obblivione. 

Solamente i' ufo loro folenne , e pubblico poffiam dire 
che ceffafTe ( 2 2 ) . C16 almeno alio fcorrere il Salmo cen. 
tefimotrentefimofefto fembra affai probabile. In effo cosi 
leggiamo . Cola fopra i fiumi di Babilonia fedemmo, e pian. 
pemmo al rammentare Sionne « La in mezzo fofpendemmo ai 
Salici gli ftrumenti noflri , La pure, poiche quei, che ci 
guidarono fchia-vi, ci interrogarono delle parole de' noflri Can. 
tici, e quei che feco ci traftero . Cantateci, differo, un Inno 
dei Cantici di Sionne , percio rifpondemmo: e come cantare il 
Cantico del Signore in terra aliena ? Or si fatte efpreflioni , 
o ufciffero con profetico fpirito, come graviflimi Spofitori 
(23) foftengono, dalla bocca di Davidde preffo a cinque 
fecoli prima della fchiavitta, o , come altri (24) vogliono, 

V u fof-1 

lodiam, non Jonicam, aut Phrygiam, aut Lydiam, fed earn certe qux fola 
grxca eft harmonia. Julius Scaliger Poet. Lib. t. cat. 19. Dorica vetus ma-
gnifica , fublimis, gravis , contenta, nihil habuit fufum , nihil folutum , nihil 
hilare , nihil molle: fed plenum , vehemens , paucis , modicifque flexibus. 

(21) I V.Reg, cap. 24., &• 25. / / . Paralip. cap. 36. 
(22) P. Calmet Commcntar. in Pfal. 136. v. 5. Non vetabat Dens , laudes 

luas m terra ahena cantan . Eas fxpius captivi , gli 'Ebrei in Babilonia , illic 
cecmerant, fxpius laudum Cantica elucubrati fuerant, immo & inftrumenta fua 
puliaverant, ut exilij fui txdium imminuerent, atque ad confidendum in Do-
rmno fe fe excitarent. Verum hoc inter fe , & clam peragebant, cum propha-
norum prxfentia nequaquam obj.ciebat divina Cantica ludibrijs , irrifioniLs, & 
tomffe etiam blafphemijs Babyloniorum. 

.V3_. S: Ambr°ftf* j». Pf«[-1. S. Philaftrius Hceres. 79. S. Jo: Chryfoftomus in 
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foffero uno sfogo degli addolorati Ebrei nella loro attuale 
cattivita : certo h, che ci fomminiftrano un' argomento 
convincentiffimo pel noftro intento. Imperciocche, fe nella 
fchiavitij reftarono agli Ebrei i loro muficali Strumenti, e 
ie efli afilitti , e mefti a' loro Conquiftatori rifpofero, non 
gia. di efferfi dimenticati de' Cantici di Sionne, ma di 
non aver coraggio di cantarli in terra ftraniera, forz' e 
conchiudere, che cotefti Cantici foffero que' medefimi, ch' 
erano fin da principio ftabiliti per le facre funzioni del 
Tempio di Gerofolirna,- e quindi ancora, che nei fettant* 
anni (25) di si lagrimevole cattivita gli ftefli coftante. 
mente perfeveraflero. 

Ufciti pofcia da quefta fchiavitu, fi accinfero tofto a 
riedificare il Tempio ( 2 6 ) , e poi anche le mura della Cit
ta ( 2 7 ) , riordinandovi col culto antico, e coll'antica 
pompa de'Sagrifizj, il cotidiano, e folenne rito de'muficali 
Concerti. Di cotefta riordinazione quale teftimonianza pof-
fiamo noi bramare piii certa di quella , che ce ne rendono 
Neemia, ed Efdra nel diftinto ragguaglio di quanto efli 
avevano e con gli occhj proprj veduto, e col loro zelo 
promoffb ? Defcrive quegli (28) il precifo numero degl' 
Ifraeliti, che dalla fchiavitu nell 'anno primo dell' Imperio 
di Ciro, fotto la condotta di Zorobabele ritornarono liberi 
nella Giudea • e tra quefti efpreffamente afferma, che 
v'erano centoquarantotto Cantori difcendenti di Afaffo (,29): 
tra i loro fervi poi , ed ancelle, altri dugentoquarantacinque 
Cantori, e Cantatrici (30) ; i principali Capi, e Direttori 
de'quali fono da lui defcritti coi proprio lor nome (31) . 

Tefti-

C z 0 )eremias cap. 25. &* 29. 12. Paralip, cap. 36. 
(26) I. Efdra cap. 3. v. 6i. Et de principibus patrum , cum ingrederentur 

templum Domini, quod eft in Jerufalem , fponte obtulerunt in domum Dei ad 
extruendam earn in loco fuo. 

O 7 ) / / . Efdra cap. 3. v. 17. Et dixi eis. Vos noftis affliftionem in qua 

fumus ; quia Jerufalem deferta eft, & portx ejus confumptx funt igni: venite , 
& xdificemus muros Jerufalem , & non finrjs ultra opprobrium. 

C*8_) Ibid. cap. 7. 
C29) Ibid. v. 45. Cantores: Filii Afaph centum quadragint^ ofto. 
(30) Ibid. v. 67. Et inter eos, cantores, & cantatrices ducemi quadragin-

ia quinque. 
(31) Ibid. cap. i_. v. i, Cs1 ?. Hi funt autem Sacetdotes, & Levitse* q«i 

;'. • 
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Teftimonianza b quefta, la quale anche fola fovrabbondan-
temente dimoftra ci6, che or 'ora dicemmo, 1'ufo cioe- de' 
Sacri lor Canti, fe non pubblico, privato almeno, non 
effere ftato preffo gli Ebrei per tutto il tempo della Babi-
lonica cattivita interrotto. Paffa di poi Neemia a narrare 
la grande folennita, con cui nell 'anno ventefimo dell'Im-
perio di Artaferfe fu celebrata la Dedicazione della nuova 
Cit ta , e delle mura di Gerofolima; e premettendo il nome 
di coloro, che tra i Leviti erano allora i principi, e di-
rettori del Canto, dice (32) : Ed i principi dei Leviti Afe-
lia, Serebia, e Giofue figlio di Cedmiello : ed i loro fratefli, 
affinche a -vicenda lodafiero, e confeffaRero , giufta il precetto 
di Da-vidde Uomo di Dio . . . nella Dedicazione pero del Muro 
di Gerofolima chiamarono da tutti i luoghi i Leviti, ecciocche 
rvenifiero a Gerufalemme per fare la dedicazione, e la fefta 
nel rendimento di grazie e col Cantico, e con i Cembali, e con 
i Salter j , e colle Cetre. Si congregarono percio i figlj dei 
Cantori dai campi d' intorno Gerufalemme ... > feci pero falire 
i Principi di Giuda fopra il muro, e -vi difpofi due gran Cori 
di lodatori.... nei -vafi del Cantico di Da-vidde uomo di Dio 
. . . ed il Coro fecondo di coloro, che grazie rende-vano, anda-va 
dall' altra parte ,.. e ftettero due Cori dei lodatori nella cafa 
di Dio . .. e thiaramente cantarono i Cantori e fezraia diretto. 
re. .. e cuftodirono I' ofler-vanza del loro Iddio, e I' offer-vanza 
dell' efpiazione, ed i Cantori, ed i Cuftodi delle porte, giufta 

V u 2 it 
afcenderunt cum Zorobabel... Porro Levitx , Jefua , Bennui, Cedmihel, Sare. 
bia , Juda , Mathanias , fuper hymnos ipfi , & fratres eorum . 

(32) Ibid. v. 24. Et principes Levitarum, Hafebia , Serebia, et Jofue filius 
Cedmihel : et fratres eorum per vices fuas , ut laudarent et confiterentiir juxta 
prxceptum David viri D e i . . . . ^.27. In dedicatione autem muri Jerufalem re-
quifierunt Levitas de omnibus locis fuis ut adducerent eos in Jerufalem , et fa-
cerent dedicationem et Ixtitiam in aftione gratiarum , et cantico , et in cymba
lis , et pfalteriis, et citharis. v. 28. Congregati funt autem filii cantorum de 
campeftribus circa Jerufalem . . . v. 31. Afcendere autem feci principes Juda fu
per murum , et ftatui duos magnos choros laudantium.. . v. 35. in vafis cantici 
David viri D e i . . . v. 37. Et chorus fecundus gratias referentium ibat ex adver-
fo...v. 39. Steteruntque duo chori laudantium in domo D e i . . . v. 41 Et clare 
cecinerunt cantores, et Jezraia prxpofitus . . . v. 44. 45. Et cuftodierunt obferva-
tionem Dei fui, et obfervationem expiationis, et cantores , et janitores juxta 
prxceptum David , et Salomonis filii ejus , quia in diebus David et Afaph ab 
exordio erant principes conltituti cantorum in carmine laudantium, et confiten-
tium Deo. 

\ 
• * • _ 
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I .;' 
il precetto di Da-vidde , e Salomone di lui figlio , perche ai 
giorni di Da-vidde, e di Afaffo erano conftituiti i Principi 
dei Cantori nella Salmodia di quei , che loda-vano , e confefa* 
-vano Iddio. Che fe tanto oilervarono nella dedicazione del 
M u r o , vogliam poi d i re , che nella rinnovazione e fagro-
fanta amminiftrazione del Tempio i Cantori non riaffumef. 
fero il metodo delle Cantilene dai mentovati primi inftitu-
tori ordinate ? 

Noi fappiamo da Efdra teftimonio oculare, che nel 
fecondo anno (33) del r i torno degli Ifraeliti a Gerofoii-
ma , dopo d' aver gittate le fondamenta del nuovo Tem
pio ( 3 4 ) ftettero i Sacerdoti -veftiti de' loro ornamenti colle 
trombe : e i Le-viti figliuoli di Afaffo ne' cembali, a fine di lo. 
dar Dio per le mani di Da-vidde Re d1 Ifraello; cioe-, come 
fpiega la Gloffa ordinaria ( 3 5 ) , col metodo da quel Re 
ftabiiito, e o r d i n a t e Siegue pofcia lo Scrittore Sacro (36): 
E canta-vano negl' inni, e nella confeffione al Signore; Poiche 
buono, poiche in etemo la mifericordia di Lui Jopra Ifraello . 
Anche tutto il popolo alza-va con -veemenza grande la -voce in 
lodando il Signore , perche era fondato il fuo Tempio ... . e la 
•voce fentimafi di lontano. E non b quefta 1' ifteffiflima feftiva 
pompa , con cui quattro fecoli addietro era ftata gia cele-
brata da Salomone la dedicazione del primiero fuo magni-
fico Tempio ? Eccone la relazione efattiflima nel fecondo 
libro de' Paralipomeni ( 3 7 ) : Stavano i Sacerdoti ne'loro 

. »ffi-

(j,f) I. Efdra. cap. 3. v. 8. Anno autem fecundo adventus eorum ad tern-
plum Dei in Jerufalem menfe fecundo, coeperunt Zorobabel filius Salaihiel, et 
Jofue filius Jofedec , et reliqui de fratribus eorum Sacerdotes, et Levitx, et 
omnes qui venerant de captivitate in Jerufalem , et conftituerunt Levitas a vi-
ginti annis et fupra , ut urgerent opus Domini. 

(34) Ibid. v. 10. Fundato igitur a cxmentariis tempio Domini , fleterunt 
Sacerdotes in ornatu fuo cum tubis: et Levitx filii Afaph in cymbalis, ut lau-
darent Deum per manus David regis Ifrael. 

C35) Glofl. ord. in hunc locum: Merito h ie , cum filii Afaph Iaudarent, et 
confiterentur Domino per manum David , juxta diipofitionem ejus hoc feciffe 
intelligendi funt. 

C36) /• Efdra cap. 3. v. i r . &' 13. Et concinebant in hymnis, et confef
fione Domino: Quoniam bonus, quoniam in xternum mifericordia ejus fuper 
Ifrael. Omnis quoque populus vociferabatur clamore magno in laudando Do
minum , eo quod fundatum effet templum Domini . . . . et vox audiebatur 
procul. 

G7) -IL Paralip. cap. 7, v. 6. Sacerdotes auteii} ftabant in officiis fuis: et 
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tijfizj, e i Le-viti negl' organi de' carmi del Signore , che 'I 
Re Da-vid a-ve-va compofti, acciocche lodato foffe il Signore : 
poiche in eterno la fua mifericordia , cantando gl' Inni di Da. 
•vidde, ficcome a-ve-va egli ordinato ; e i Sacerdoti colle trombe 
precede-vano il canto; e altrove (38) : Adunqus tutti egual-
mente e colle trombe, e colla -voce, e co' cembali, e con gli 
organi , e con altri generi di muficali ftrumenti cantando , e 
folle-vando in alto la -voce, da lungi fe ne udi-va il fuono . 
Confrontifi quefto tefto de ' Paralipomeni con quello fovra-
citato di Efdra; e vedrafli 1' ifteffo r i t o , la Salmodia iftef
fa , la pompa , e le cerimonie medefime n e l l ' u n a , e nell ' 
altra celebrita offervate. 

Nella dedicazione pofcia del nuovo Tempio , ch ' ebbe 
il fuo compimento 1'anno fefto del regno di Dario ( 3 9 ) , 
vero b, che Efdra non fa efpreffa menzione de'Canti, e 
de ' Suoni, nul l ' altro narrandoci , fe non che ("40) i figliuoli 
d' Ifraello, i Sacerdoti, e i Le-viti, e tutti coloro, ch' erano 
ufciti di fchia-vitu, fecero la Dedicazione della Cafa di Dio in 
allegrezza, ed in gaudio ; ed immolarono per la Dedicazione 
cento -vitelli , dugento arieti, e quattrocento agnelli, e per le 
colpe di tutto Ifraello dodici capretti, giufta 'I numero delle 
Tribu Ifraelitiche . Ma oltrech& in vigor della legge dal Re 
Davidde gia promulgata ( 4 1 ) , non fi immolavano vittime 
a Dio fenza \' armoniofo accompagnamento della Salmodia, 
e del Canto : il fecondo libro de' Maccabei la, dove tratta 

di 

Levitx in organis carminum Domini, qux fecit David rex ad laudandum Do
minum : Quoniam in xternum mifericordia ejus , hymnos David canentes per 
manus fuas : porro Sacerdotes canebant tubis ante eos , cunftufque Ifrael ftabat. 

C38) H>i&- cap. 5. v. I J . Igitur cunftis pariter , et tubis, et voce, et cym
balis , et organis, et diverfi generis muficorum concinentibus , et vocem in 
fublime tollentibus; longe fonitus audiebatur . 

(.39) LEfdrx cap. 6. v. 15. Et compleverunt domum Dei iftam , ufque 
ad diem tertium menfis Adar, qui eft annus fextus regni Darii regis . Tirinus 
™ hunc loc. Menfis Adar eft duodecimus et ultimus menfium anni Hebrxorum . 
Iefpondetque noftro partim Februario , partim Martio 

(40) Ibid. v. 16. 6* 17. Fecerunt autem filii Ifrael Sacerdotes et Levitx , 
e t reliqui filiorum tranfmigrationis, dedicationem domus Dei in gaudio. Et ob-
tulerunt in dedicationem domus Dei vitulos centum, arietes ducentos, agnos 
quadringentos, hircos caprarum pro peccato totius Ifrael duodecim , juxta nu-
tnerum tnbuum Ifrael. 

V41) i* Paralip. cap. 13. v. 30. &1 31. 
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di quefta Dedicazione (42) , ci afficura, che per tutto il 
tempo de'fagrifizj vi fu in effa il Canto de'Salmi [43], e 
ci defcrive anche il nome del primo Cantore, che gli into-
n b , cioe Gionata [44], feguito pofcia dal Canto degli al. 
t r i . Sappiamo inoltre, che dopo quefta riedificazione, e 
Dedicazione, a tutti i Sacerdoti, e Leviti furono affegnati 
i rifpettivi lor minifterj pel fervigio del Tempio [45] nella 
maniera, che praticavafi innanzi la fchiavitii; e tra quefti 
minifterj 1'ultimo certamente non era quello de' Cantori, 
j quali anzi egualmente che i Sacerdoti, pel regio editto 
di Artaferfe , pubblicato (46) 1'anno fettimo del fuo re-_ 
gno, furono efpreffamente dichiarati (47) efenti, ed immu-
ni da qualfivoglia impofizione, e tr ibuto. 

Colla medefima folennita ne'fecoli pofteriori ad Efdra, 
e a Neemia fu celebrata da Giuda Maccabeo la dedicaz'one 
del nuovo A ha re , che quefto gloriofo Eroe dell' Ebrea 
nazione, dopo d'aver purgato il Tempio da tutte le pro-
fanazioni introdottevi dal Re Antioco, fece innalzare ad 
onore del vero Iddio. Il racconto, che ne fa il facro Te
fto , e degno di effere qui riferito . Prima che fpuntaffe il 
Sole, cosi nel primo libro de' Maccabei ( 4 8 ) , del -ventefi-

mo 
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C42) II. Macbab. cap. i . v. 18. Quando Nehemias, xdificato tempio, et 
altari, obtulit Sacrificia . 

(43) Ibid. v. 30. Sacerdotes autem pfallebant hymnos, ufquequo confump-
tum e'Tet Sacrificium . 

C44) ibid. v. 23. Jonatha inchoante, cxten's autem refpor.dertibus. 
. 0 * 0 '• Efdra cap. 6. v.i%. Et ftatuerunt Sacerdotes in crdinibus fuis , et 

Levitas in vicibus fuis fuper opera Dei in Jerufalem , ficut fcriptum eft in li
bro Moyfi. UufAer. cap. 3. v. 6. 8. iff 9. I. Paralip. cap. 24. 25. 26. 

(4_) Ibid. cap. 7. v. 7. 8. &' 13. Et afcenderunt de filijs Ifrael, et de filijs 
Sacerdotum , et de filijs Levitarum, et de cantoribus, et de jar.itoribus, et de 
Nathinxis in Jerufalem anno feptimo Artaxerfis regis. Et venerunt in Jerufa
lem menfe quinto , ipfe eft annus feptimus regis . . . . A me decretum eft, ut 
cuicumque placuerit in regno meo de poptilo Ifrael, et de Sacerdotibus ejus, 
et de Levitis ire in Jerufalem , tecum vadant. 

(47) Mid. 1.24. Vcbis quoque notum facimus de univerfis Sacerdotibus, 
et Levitis, et cantoribus, et janitoribus, Nathinxis, et miniftris domus Dei 
Jiujus , ut vecligal, et tnbutum , et annonas non habeatis poteftatem imponendi 
fuper eos. 

. C48) Cap. 4. v. 52. ad 56. Ante matutinum furrexerunt quinta et vigefima 
die menfis noni Chic eft menfis CasleuJ. centefimi quadragefimi oftavi anni: 
et obtulerunt facnficium fecundum legem fuper altare holocauftorum novum, 
quod fecerunt. Secundum tempus et fecundum diem , in qua contaminaverunt 

m 1 
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mo quinto giorno del nono mefe, che e il mefe Casleu, il qua
le corrifponde in parte al noftro Novembre , ed in parte 
al Dicembre, dell' anno centefimo quarantefimo otta-vo del 
regno d e ' G r e c i , forfero, e offrirono il Sacnficio feconda la 
legge fopra il nuovo altare degli olocaufti, che a-ve-vano fabbri-
cato, In quel tempo, e in quel giorno, in cui da' Gentili era 
ftato, tre anni add ie t ro , contaminato, in quel medefimo fit 
rino-vato co'i cantici, colle cetre, colle cinnare , e co' i cemba. 
li, E tutto il popolo gittoffi colla faccia a terra , indi alzolla 
al cielo, e ado-raro.no , e diedero benedizioni a quel Signore , 
che a-veali profperati. E fecero la dedicazione dell' altare per 
otto giorni, e offrirono gli olocaufti con allegrezza, e ' / facri-
fizio di falute e di lode; ciob, come fpiega la Gloffa ordi
naria (49) colle lodi, e co' i Salmi glorifica-vano Dio, e- co* i 
•vicende-voli canti Ji reca-vano l' un I' altro piacere, e diletto. 
Colla medefima pompa, giufta lo ftabilimento allora fa t to , 
e da tutta la nazione accettato [ 5 0 ] , profeguirono pofcia 
a celebrare ogni Anno nella ricorrenza degli ftefli giorni 
quefta folenni ta , la quale anche da Gesij Crifto noftro Si
gnore nell ' ultimo anno della temporale preziofa fua vita 
fu onora ta , come attefta 1'Evangelifta San Giovanni (51) 

colla 

illud gentes,, in ipfa renovatum eft in canticis , et citharis, et cinyris, et in 
cymbalis. Et cecidit omnis populus in faciem , et adoraverunt, et benedixe-
lunt in cxlum eum , qui profperavit eis . Et fecerunt dedicationem altaris die-
bus ofto, et obtulerunt holocaufta. cum lxtitia, et facrificium falutaris, et 
laudis. 

C4p) Gloff. ord. Deum autem laudibus , Jk pfalmis glorificabant, fefeque 
mutuo cantibus deleftabant. 

C50) / . Machab. cap. 4. V. 59. Et ftatuit Judas , & fratres ejus , & univer-
fa ecclefia Ifrael ut agatur dies dedicationis altaris in temporibus fuis ab anno 
in annum per dies ofto a quinta & vigefima die menfis Casleu , cum lxtitia 
& gaudio . Gloff. ord. Hanc quidem foiemnitatem ipfe Salvator in Evangelio 
prxdicatione fua legitur decoraife . Jo: cap.. 10. 

CsO Gap. 10. verf. 22. & 23. Fafta funt autem Encxnia in Jerofolymis: 
& hyems erat: & ambulabat Jefus in tempio , in porticu Salomonis . fficol. de 
Lyra. Sciendum tamen , quod feftum non erat primx dedicationis , qux fafta 
eft a Salomone : quia fatta eft 10. die feptembris in autumno , ut habetur III. 
Reg* 8. Nee etiam fecundx dedicationis , qux fatta eft fub Zorobabel tempio 
xexdificato: quia ilia tatta eft in Martio tempore vernali. Sed fuit feftum il
lius dedicationis feu innovationis, qux fatta eft fub Juda Machabeo quando pu-
xificatum fuit templum ab Antioco Epiphane prophanatum , ut habetur I. Ma
chab. 4. qU3e purificatio fatta fuit 28. die noni menfis apud J u d x o s . . . . qui pro 
majore parte sonimunit.i concurrit cum decenjbxi apud no. . 

h * 
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colla fua divina prefenza, e fino all' ultima diftruzione del 
Tempio, col medefimo folenne r i to , ficcome nelle fue giu-
daiche antichita ne rende teftimonianza Giofeffo Ebreo 
( 5 2 ) , coftantemente continuata. Ed ecco il Canto Ebreo 
della Salmodia, fin da' tempi di David, e di Salomone 
fucceffivamente tramandato di Padre in figliuolo, oltrepaf. 
fare la metk del primo fecolo della Chiefa (53). 

Che fe il metodo del Canto, e delle formole muficali 
ftabilito da Davidde pervenne tant'oltre , fe non del tutto, 
almeno foftanzialmente non variato nella nazione Ebrea : 
qual ragione potra perfuaderci, che gli Apoftoli, i quali 
erano foliti a frequentare il Tempio, e ad efercitarvifi nell' 
orazione, e nelle divine lodi, 1'ifteffo metodo non ritenef-
fero ? Efli infatti, Ebrei effendo, e quindi allevati, ed af-
fuefatti alle coftumanze di lor nazione, allorche alle ore 
prefiffe colla moltitudine del popolo adunavanfi nel Tempio 
ad orare (54), quali Cantilene avranno ufate , fe non quelle 
medefime, con cui le turbe rifpondevano ai Cantori Leviti ? 
E poiche le Cantilene de' Salmi, dal Re Davidde gia ftabili-
t e , non potevano, come fu fopra notato, non effere deter
minate, e fiffe ; e d'altra parte ia Nazione Ebrea, anche 

i tem-

(52) Lib. 12. cap. 7. num. 7. in edit. Havercampi. Et ex eo tempore, ciol 
da' tempi di Giuda Maccabeo , in hodiernum ufque diem celebramus id fo* 
lemne . 

(53) La diftruzione del Tempio Gerofolimitano , e la difperfione della nazio
ne giudaica fegut I' anno fettantejimo di Gesii Crifto ; e piii anni dopo furono da 
Giofeffo Ebreo fcritti i libri delle fue antichita. 

(54) Luca cap. 24. v 53. Et erant femper in tempio , laudantes & be-
nedicentes Deum . Gloff. ordin. Lucas , qui Sacerdotium Chrifti cxteris amplius 
exponendum fufcepit, & ideo evangelium fuum a minifterio templi per Sacer
dotium Zacharix ccepit , pulchre hoc in templi devotione complevit : cum A-
poftolos ibi , miniftros fcilicet novi Sacerdotii futures , non in vittimarum fan-
guine , fed in laude Dei &c benedittione concludit. Aft. Apojlol, cap. 2. v. 40". 
Quotidie quoque perdurantes unanimiter in tempio &c. Lyran. Ubi erat locus 
orationis quoad omnes , ik prxdicationis quoad Apoftolos cap'. 3. v. 1. Petrus 
autem & Joannes afcendebant in templum ad horam orationis nonam . Cornel. 
a Lap. Comment ar. in hunc locum . Apud Judxos primarix orationis horx erant 
dux , nimirum prima , & nona , ob duplex juge Sacrificium agni , quod iis offe-
r eban t , nempe matutinum , quod mane hora prima ; & vefpertinum , quod ho-
la nona immolabant . Initium ergo diei , xque ac finem J u d x i dabant D e o , 
per folemnem adorationem , & facrificium ; */ qual facrifizio era fempre accom-

agnato dal Canto de' Salmi, giufta I' ordinazione di Davidde , come abbiam 
etto . 
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o almeno i Principi della Sinagoga , gli Scribi, i Ponrefi-
c i , i Farifei, e gli altri Capi del popolo, benche a'tempi 
del Redentore alle vane, e fallaci Tradizioni de ' lor mag
giori pofponeffero fenza ribrezzo 1' offervanza de' divini 
comandamenti ($$.» zelantiffimi nondimeno fi dimoftrava-
no di cuftodire illibati tutti i riti , e le cerimonie efterio-
r i : ogni ragion perci6 vuole, che le Cantilene de'Salmi, 
le quali computavanfi tra le facie cerimonie al Divino 
culto ordinate dal Reale Salmifta (56), e negli eftremi 
della fua vita con tanta efficacia a Salomone fuo figlio rac-
comandate (57), anche a' tempi del Redentore nella pri-
miera forma fi confervaffero. 

Di cotefto Canto fcrive S. Agoftino , che noi abbiamo 
l'infegnamento, I' efempio , e ' / precetto del medefimo Signor 
noftro, e de'fuoi Appoftoli (58) . In fatti nell'ultima Cena , 
dopo d' aver il Redentor noftro iftituito 1' auguftiffimo Sa
cramento , e colle divine fue Carni, e preziofiffimo Sangue 
pafciuti i fuoi amati Difcepoli : tutti unitamente, dice 

X x l'Evan-

(j-*~) Mattb. cap. it. v. i. 2. ty 3. Tunc accefferunt ad eum abJerofolymi_ 
Scribx , & Pharifxi, dicentes: Quare difcipuli tui tranlgrediuntur traditionernj 
feniorum ? Non enim lavant manus fuas cum panem manducant. Ipfe auteiri 
refpordens ait illis: quare h. vos tranfgredimini mar.datum Dei propter tradi-
tionem veftram ? Cornel, a Lapide. Traditiones veftrx non funt inftitutx a 
D e o , nee a fanftis prifcifque Patriarchis, & Prophetis, fed nuper a craflis 
Scribis & Pharifxis antecefforibui veftris adinvertx , quas vos tueri vultis , non 
illorum amore &. reverentia, fed qui in illorum locum fucceditis , ut fimiles 
traditiones novas faciendi poteftatem , & auttoritatem vobis arrogetis . Divinx 
vero &. Patriarchales traditiones fur.t, ideoque omnino obfervandx; libros Mo
fis , Ifaix , Jeremix , ceterorumque Prophetarum effe canonicos . 

(56) / . Paralip. cap. 23. v. 27. ad 31. Juxta prxcepta quoque David no-
viffima , fupjutabitur numerus filiorum Levi a viginti annis & fupra . Et erunt 
fub manu filiorum Aaron in cultum domus Domini . . . Sacerdotes autem fuper 
panes proportion is . . . . Levitx vero , ut ftent mane ad confitendum , & canen-
dum Domino: fimiliterque ad vefperam , tam in oblatione holocauftorum Do
mini, quam in Sabbatis &. Caiendis, & folemnitatibus reliquis juxta niimerura, 
& cxremonias uniufcujufque t e i , jugiter coram Domino . 

( .7) HI- Reg. cap. 2. v. 1. 2. 3. Appropinquaverunt autem dies David ut 
moreretur , prxcepitque Salomoni filio fuo , dicens : Ego ingredior viam _ uni-
verfx terrx: confortare , &: efto vir . Et obferva cuftodias Domini Dei tui , ut 
ambules in viis ejus, ut cuftodias cxremonia's ejus, tk prxcepta ejus , ck judi-
eia , & teftimonia . 

C5<Q Ad Januarium : De Hymnis , & Pfalmis canendis, cum & ipfius Do
mini , 6J Apoftoloium habcamus documenta, & exempla, & prxcepta. 
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I'Evangelifta San Matteo ( 5 9 ) , hymno ditto, exierunt i& 
montem oli-veti . Ora il lodato Santo Agoftino apertamente 
dcfinifce, gl* Inni effer laudi, che fi rendono a Dio col 
Canto. Gl*Inni, dice il Santo Dottore ( 5 o ) , altro non 
fono , che Canti, i quali contengono la lode di Dio . Se foffe 
una lode, e non di Dio, non farebbe Inno: Se fofie lode di 
Dio , e non Ji cantaffe, non farebbe Inno. Acciocche adunque 
fia Inno, e neceffario, che tre cofe infieme fi unifeano; cioe, 
la lode, la lode di Dio, ed il Canto. Perci6 la Glofla ordi
naria fopra il riferito Tefto di San Matteo, efpreffamente 
afferma , che *1 Redentor noftro canto all' Etemo fuo Padre: 
Inno di ringraziamento ( 6 1 ) . Anzi la Verfione Greca non 
lafcia luogo a dubitarne; perche dove la noftra Volgata 
efprime, detto rInno, ella legge, cantato I'Inno ( 6 2 ) . 
Qual foffe cotefto Inno , che dai Redentore, e dagli Ap-
poftoli fu in tal circoftanza di tempo cantato, non e 
manifefto. II Cardinal Baronio attefta ne* fuoi Annali (53) 
d*aver rilevato dall 'antico Rituale degli Ebrei „ che nella 
cena de' giorni loro folenni avendo effi in coftume di dir 
varj Salmi adattati alia folennita, che celebravano: nella 
Cena Pafquale erano foliti dire il Salmo centefimo decimo 
terzo, che comincia, In exitu: Ifrael de JEgypto, con altri 
Salmi piii brevi. Offerva nondimeno Paolo Burgenfe, che 
quel popolo, dopo d'aver mangiato l'Agnello pafquale* 
aveva in ufo di cantare fei Salmi, ciob il centefimo dodi. 
eefirao con gli altri cinque immediatamente feguenti; la 

quale 

C59) Cap. 26. v. 30.. 
(60) Enarrat. in Pfal. 72.. Hymni , laudes funt Dei cum cantico : hymni » 

cantus funt continentes laudem Dei . Si fit laus , & non fit Dei , non eft hy
mnus: Si fit laus, & Dei laus, & non cantetur , non eft hymnus .. Oportet 
ergo, ut fi fit hymnus x habeat hxc tria., Jk laudem, &c D e i , 6. canticum . 

Coi} Glojfa ord.. in cap.. 26- v. 3,0- Mattb.. Hymnum Patri gratias, agens 
VaXltaD&r «• • 

(62) Verfio Graca. vptvna-tvra* quod proprie cantum fignificat, Eftius . 
Cum ceciniffent „ Menocbius . 

m (ff) Ad. An. Chrifti 34. num. 65. Edit.. Lucen.. Qiiifnam hymnus ille fue-
i i t , quern Judxi poft efum Pafchx dicere confueverint, ex antiquo eorum 
Rituali libro, ubi ipforum cxrimonix habentur defcriptx , proditux:.' nimiruni 
moris fuLfe in aliorum folemnium: coenis alios, ac diverfos dicere pfalmos ad 
mylterium ejus diei accommodatos ,, in Pafchali autem ccena recitari folium* 
Ff_lrru_ti_ 11 j , qui incipit,. In. exitu, Ifrael de Mgypto i?e. & alios, jjerbreves. 
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quale offervazione fe b vera , fembra affai veriflmile, che 
Gesii Crifto, il quale niuna ragionevole e pia coftumanza 
della fua nazione giammai ommife, terminata la Cena , 
quefti medefimi Salmi co' fuoi Appoftoli in rendimento di 
grazie cantafte : effendo giuftiflima la rifleffione del Tirino 
(64) , che fe in alcun tempo mai , nella circoftanza certa
mente della nuova, e forprendente iftituzione del maffimo 
de' Sacramenti fi dovevano a Dio ampliflimi ringraziamen-
t i ; la qual cofa era ftata in brevi parole precedentemente 
gia detta dal noftro Lirano nella Spofizione dell' ifteffo 
Tefto evangelico (65). 

Ma chechd fiafi di cid, e quali fi foffero i Salmi, o 
uno folo, o piu , che gli Appofloli col Divino loro Mae
ftro fecero in quel Sacro Cenacolo rifonare .• a niuno 
certamente potia cader in animo di foftenere, che un 
nuovo Canto foffe allora eftemporaneamente inventato . 
Ognuno fenza fallo fara di parere, che in quel rendimento 
folenne di grazie fienfi ufate, ficcome le parole iftefse 
precife de' Salmi dal Santo Re David compofti, cosi le 
Cantilene medefime dall' iftefso Re in onor di Dio ordina
te , e dal popolo Ebreo fucceflivamente per tanti fecoli 
mantenute. Che fe il Divino Maeftro, prima di falire al 
Cielo, comunico agli Appoftoli un lume chiariflimo, per 
cui pervennero alia perfettiflima intelligenza delle Scritture 
(66), acciocchfc e a' lor difcepoli le infegnafsero, e a 'po-
fteri con fucceflione non interrotta le trafmettefsero {67): 

X x 2 chi 

(04) Tirinus in Evang. Mattb. cap. 26. v. 30. Notat Paulus Burgenfis, 
poft efum agin pafchalis I'olitos Judxos canere, vel legere Pfalmum 112. Lau. 
date pueri Domimm , cum quinque fequentibus , In exitu Ifrael, Dilex't, Cre-
didi, Lavdate Dominum omnes Rentes , Confitemini Domino , quoniam bonus . Et 
vero fi unquam , certe jam fumpto corpore , & fanguine Dominico , debeban. 
tur eximix gratix Deo. 

(/>0 hicclaus de Lyra in etmdem locum: Hymno , ideft, cantico divi'nae 
laudi? ditto pro Sacramenti inftitutione. 

(f>6) Luca cap. 24. v. 45. Tunc aperuit illis fenfum , ut intelligerent Scri-
Cturas.. Cornel, a Lapide Proemio ad Pentat. fett. 1. n. 33. Ut & ipfi fuos eas 
o.cerent difcipulos, &. ad rolieros continua , & per manus accept? derivatione 
Iranimitterent. Sic eas fibi traditas docent S. Dionylius Apoftoli Pauli , & 
Clemens P.tri difcipuli. 

.. (Zfi) S.~Dio<:\fius Areopag. de calefii Hierarcbia cap. t. ex verfione Corde. 
t-u: Ad lacratifimiorum a Patribus traditas eloquiorum illuftrationes pro viribus 

• 
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chi pub dubitare, che alle Chiefe per tutto il Mondo (<58) 
da efli fondate i divini Codici non confegnafsero, e nell' 
antico Sacro Canto de 'Salmi, per contrapporlo ai profani 
lafcivi Cantici de'Gentili (69) i nuovi Fedeli non iftruifse-
ro i quando l'Appoftolo San Paolo agli Efefi ( 7 0 ) , e a i 
Colofsenfi (71) , e a i Connti (72) fcrivendo, efortolli a 
dar lodi all'Altiffimo Iddio co ' i Salmi con gV Inni, e co' 
i Cantici; quando il medefimo Santo Appoftoio, e '1 fuo 
coadjutore Silla nella Citta di Filippi in Macedonia, pria 
flagellati, poi ftretti in ofcura prigione, fecero fulla mez-
za notte rifonar quelle carceri C73) di Sacri Canti; e 

quan-

fufpiciamus. S.Auguftinus lib.i$. contra Fauftum Manicbaum caf. 5. Noftrorum 
porro librorum authoritas , tot gentium confenfione per fucceffiones Apoftolorum , 
Epifcoporum , Gonciliorumque roborata, vobis adverfa eft. S. Cyrillus Hiero-
folym. Catbechefi 4. n. 35. edit. Maur. Parif. Eos folos , Scripturarum libros , 
'ftudiofe meditare & verfa , quos etiam in Ecclefia cum certa fiducia legimus. 
Mul to prudentiores & religiofiores te erant Apoftoli, 6c veteres Epifcopi Eccle-
fix reftores , qui eos tradidere . 

( 6 8 ) Pfal. 18. v. 5. In omnem terram exivit fonus e o r u m , h in fines or-
bis terrx verba e o r u m , e S.Paolo nell' Epijiola ai Romani cap. 10. v. 18. appli. 
ea quefto verfetto del Salmo alia predicazione degli Appoftoli. 

(69) S.Joannes Chryfofom. Homilia in Pfal. 41. Ne dxmones lafciva , 2* 
meretricia cantica introducentes omnia everterent, Pfalmos Deus oppofuit, ut 
ea ex re fimul caperetur voluptas , &c uti l i tas. 

(70) Cap. '. v. 19. Loquentes vobifmetipfis in Pfa lmis , & hymnis , & 
canticis fpiritualibus . Haymo in glojfa: Tunc nobifmetipfis loquimur in pfal
mis , quando alternatim canhnus pfalmos . 

C7O C^p. 3 . y. 16. Commonentes vofmetipfos pfalmis , hymnis , & canti
cis fpiritualibus, in gratia cantantes in cordibus veftris Deo . S. )o: Chryfoft. 
Homil. in Pfal. 41 . Quid eft in cordibus veftris? Cum intelligentia, inquit. 
U t non os quidem , inqui t , verba loquatur , mens autem extra' verfetur undi-
que vagans: fed ut lingua ab anima audiatur. 

(72) / . ad Corint. cap. 14. v. 20. Cum convenitts, unufquifque veftrum 
pfalmum habet . Verfio Syriaca : Qiticumque ex vobis canticum hab.t . Lyra-
nus: Per pfalmum vero intelligitur canticum ad laudandum D e u m . Eftius: 
Canticum aliquod fpirituale , quo Deum laudet . Menocbius: Grauam pfallen-
di , qua h y m n u m , aut pfalmum di t te t , aut cantet. Card. Baronius ad annum 
57. num. 163. Edit. Lucen. A Pfalmorum enim cantu inchoari di t tos, qui in 
Ecclefia celebrantur conventus , omnes no run t . 

C73) Ait. Apoft. cap. 16. v. 25. Media autem notte , Paulus & Silas oran-
tes , laudabant Deum , 6c audiebant e o s , qui in culbdia erant . Lyranus: Se
cundum illud Pfa lmi , Media notte furgebam ad conntendum tibi . S. Joann. 
Cbryfoftomus Homil. in Pfal. 41. Si enim P a u l u s , cui intoierabilia flagella i«n-
minebant, cum ligno alligatus in carcere habitaret, media notte , quando eft 
omnibus fomnus jucundiiTimus , cum Sila Deum perpetuo laudabat, 6c nee lo
cus , nee tempus , nee folicitudines, nee fomni tyrannis , ncc illi labores, nee 
dolores , nee quidquam aliud .um coegit modulationem illam intermitteie: 

f_ 



Differtazione Terza. 355 
quando finalmente 1'AppoftoIo S. Jacopo configlia ciafcun 
Fedele , cui fia conceduta la quiete dell' animo, a cantar 
Salmi in rendimento di grazie aH'Altiflimo (74)? Inop
portune fenza dubbio ftate farebbero cotette Apoftoliche 
efortazioni, inutile 1' efempio, e vano il configlio, ogni 
qualvolta da' medefimi Appoftoli non aveffero i Fedeli ri-
cevuto e i Salmi, che cantar dovevano, e 'i metodo delle 
facre lor Cantilene. 

Fortunatiffime Cantilene , che dalla voftra nafcita a' 
tempi di Davidde fino agli Appoftoli , come dai fin qui 
detto fembra piu che probabile, immutate pervenifte, e 
dalla riprovata Sinagoga alia Chiefa nafcente paffafte ! Voi 
fchivato avete 1'ultimo terribile eccidio di Gerufalemme, 
il quale, traendo feco la diftruzione del Tempio, del Sa-
cerdozio, e di qualunque divin Culto (75) , vi avrebbe 
altamente fconvolte, anzi nella difperfione Giudaica anni. 
chilate. 

In fatti lo fterminio della una volta Santa, ma poi 
perfida e oftinata Citta , V abbominazione del Santuario » 
e la difperfione perpetua di quel popolo mifcredente , pro-

fetiz-
multo magis nos, qui jucunde vivimus , &t Dei bonis fruimur , hymnos, qui-
bus Deo gratix aguntur , oportet emittere. Menochius: Et alii , qui in proximo 
carcere tenebamur , Paulum 6c Silam audiebant pfallentes per nottis filentium . 

(74) Epift. Catholica cap. <•• v. 13. Triftatur aliquis veftrum ? oret : iEquo 
animo eft ? pfallat. Eftius : Ut Dei btnignitate fruentibus , laus 6c gratiarum 
attio , qux Pfalmorum cantu reddi folet. Menochius: Cantet Deo laudss , & 
gratias agat pro acceptis benefices, 6c prolperis rerum fuarum fucceftibUs. 17-
er'mus . Seraphinos imitetur , qui perpetuo Dei laudes concinunt, Ifaia c. 6. 
v. 3. inquit Cyrillus: atque infuper Ixta pfalmodia fideles alios prxfentes exci-
tet ad limilem lxtitiam , amorem , & laudem Dei . Et hxc eft caufa , cur ia 
templa, 6c in Convenors Sacros indutta fit pfalmodia, tefte S. Athanafio , 
Chryfoftomo , 6c aliis Patribus. 

O s ) S. Jujiimis Mart. Dialog, cum Tryphon. Jud. num. 40. Agnum Pafchx 
Deus alibi immolari non finit , quam in loco , in quo invocatum eft nomen 
ejus: cum fciret venturos poft Chrifti pallionem dies , quibus Urbs Jerufalem 
aoihbus _ veftris traderetur, & omnes prorfus oblationes fieri deiinerent. Fru-
•entms in Apotbeofi contra Judaos : 

. . . . . . . . . . extirpata per omnes 
Terrarum, pelagique plagas tua membra feruntur. 
Exilns vagus hue llluc Huitantibus errat 
Judxus , poftquam patria dj fede revuifus , 
Supplicium pro cxde luit , Chriltique negati 
Sanguine reiperfus commiifa piacuia folvit. 
En quo pnl'coxum virtus defluxit avorum 1 
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fetizzata gia da Daniele ( 7 6 ) , e minacciata da-Gesfi Cti-
fio 1,77) omai immmente, fcompofe tofto ogni Legge, ed 
ogni Rito, ch'indi in poi tra le fparfe reliquie d* un'av-
vilita Nazione ovunque deprefla, non vi reftano, fe non 
incerti ed ofcuri veftigj d' una confufa forma di Davidico 
miniftero fagrato . Senza Tempio, fenza Gerarchia, fenz* 
Ara, coftoro nelle Sinagoghe non altro pofcia fecero, e 
tuttavia fanno , fe non fe orare, efporre i Sagri Libri, e 
Salmeggiare; e re pur queft'ultimo, che folo fembrar po-
trebbe unico refiduo di culto antico, neppur quefto con. 
ferva quella uniformita, onde fi rawifi per deffo. 

Ed era ben giufto , che la perfida Sinagoga , in pena 
dell'orribile deicidio, e dell'oftinato difpregio dell'evan. 
gelica predicaztone (78 >, da Dio ripudiata , reftaffe anche 
priva del Davidico facro Canto, acciocche la Chiefa Cat-
tolica, prefcelta da Ge&ii Crifto in ifpofa ( 7 9 S doveffe 
ella fola ( 8 0 ) far pompa di un'ornamento, al culto le-
gittimo del vero DJO da quel Santo Re confecrato. E che 
cib aveffe infallibilmcnte a feguire, egli fteffo il Reale Pro-

feta, 
_ , — 1 1 . . . - 1 in - — ^ 

(76) Dan'telis cap. 9. v. 26. Et poft hebdomades fexaginta duas occidetuf 
Chriffus : 6c non erit ejus populus , qui turn negaturus eft. Et Civitatem , & 
Sanftuarium diffipabit populus cum duce verturo: & finis ems vaftitas, 6c poft 
finem belli ftatuta defolatio. Ft in dimidio hebdomadis deficiet hoftia, fct fa-
crificium: Et erit in tempio abominatio defolationis: 6c ufque ad cor.fumma-
tionem & finem perfeverabit defolatio. 

(77) Matthai cap. 24. v. 1. 2. Et egreCus Jefus de Tempio, ibat. Et ac-
cefftrunt difcipuli e u s , ut ofter.derent ei xdificatiorem templi. Ipfe autem re-
fpoidens dixit illis; Videtis hxc omnia? Amen dico vobis, non relinquetur 
hie lapis fuper lapjdem , qui non deftruatur. v. 15. Cum ergo yideritis abomi-
nationem defolationis , qux ditta eft a Daniele profeta £cc. Luca cap. 19. v. 41. 
Et ut appropinquavit, videns civitatem flevit fuper illam , dicens: Quia fi co-
gnovj.Tes 6c tu , & quidem in hac die tua, qux ad pacem tibi , rur c auiem 
abfeordita funt ab oculis tuis. Quia venient dies in t e ; Et cireumdabunt te 
inimici tui vallo , 6c circumdabunt te : 6c coanguftabunt te undique: & ad ter
rain proftem. nt te , 6c filios tuos , qui in te funt, & non relinquent in te la-
pidem fuper lapidem: eo quod non cognoveris tern; us vifitatioris rux. 

(78) Mattb. cap. 2i, v. 43. Auferetur a vobis l.gium D e i , & dabitut 
genti facienti fruttus ejus . Aft. Apoji. cap. 13. v. 46. Vcbis o\ orttbat primum 
loqui verbum Dei; fed quoniam repellitis iliud , 6c indignos vos ,udicatis a.ter-
nx vitx , ecce coiivertimur ad Gentes. 

(79) Epbef. cap. 5. v. 27. Ut exhiberet ipfe fibi gloriofam Ecclefiam , non 
habentem maculam , aut rugam , aut aliquid hujufmodi. 

($0) E' cfa degna di oftervazicne , che la fola Chiefa Cattolka Greca , <> 
Latina ha confervate intatte le Cantilene de' Salmi • laddove gli Ebrei, t tutte 
ip Sette dalla vera Chiefa feparatejl, h hanno mutate a for eajjriccio. 

t i 

, 
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feta, non una fiata fola, ma molte in diverfi Salmi (81 ) 
1'aveva predetto, e fpecialmente nel cinquantefimo fefto, 
e nel centefimo fettimo (82 ) , ne' quali fotto 1'allegoria 
del Salterio, e della Cetra replicatamente con profetico 
fpirito prenunciando il gioriofo RMorgimento del Reden
tore ( 8 3 ) , ardentemente bramava, che toile follecito, non 
per altra ragione, fe non perche egli allora, non piti n*.T 
folo Tempio dt Gerufalemme, o nella fola Paleitina, ma 
in tutta 1' ampiezza della terra , in tutte le genti, in tutti 
i popoli, in tutte le nazioni avrebbe cant ate le lodi al Si
gnore ( 8 4 ) . E nel Salmo ktidmefinio nvolgendofi pieno 
di gioja all* Aftilfino , diifegii : In quefta gufa, 0 Signore , 
diro Salmi, o come hggs i ' tbreo , canterd al >vo(tro nome 
Jino al finire deJfiecoli, ajfine di rendere fodditfatte le accefe 

bra-

0 0 Pfah 17. v. 50. Pfal. 21. v. 26. Pfal. 34. v. 18. Pfal. 6*. v. 2. (jf 
4 . Pfal. 67. v 33. Pfal. 9'. v. 1. Pfal. 97. v. 5. <$ 6. & alibi fapiui. 

O O Pfal. 56. v. 9. Exurge gloria mea , exurge pfalterium 6c cithara: 
Exurgam diluculo . Pfal. 107. v. 3. Exurge gloria mea , exurge pfalterium , 6t 
cithara : Exu.gam diluculo . 

(83) S. A.gujiinus Enarrat. in Pfal. '6. Exfurge gloria mea: glorificetur 
Jefus poft paffionem . Exfurge pfalterium , 6* cithara . Quid vocat , ut furgat ? 
Duo organa v ideo , corpus autem Chrifti unum v ideo ; una caro refurrexit, 6? 
duo organa furrexeruiit . . . Exfurge.- J a m diximus , una caro Domini refur
rexit . . , . Quid ergo duo hxc organa nobis figurant? Excitat enim Chriftus 
Dominus Deus noiter pfalterium ilium 6c citharam fuam } 6c d ic i t , Exfurgam 
diluculo . Puto quia hie jam agnofcitis Dominum: refurgentem. 

( 8 4 ) PfaL 56. v. 10. Conntebor tibi in populis , D o m i n e , 6c pfalmum di-
cam tibi in gentibus. Hebr. Canam te in gentibus. Verfio Syriaca: Conntebor 
tibi inter gentes Deus , 6c nornini tuo canam inter populos . Theodoretus : Non 
folum n u n c , a i t , has laudes tibi al teram, verum etiam vera luce exorta , 6c 
optato diluculo apparente, omnium gentium 6c populorum magifter chori ero , 
& veluti qtiibufdam chordis , illorum labiis mens , gratas tibi laudes canam. 
Lyfiodonus:• Quod a i t ; Pfalmum dicam tibi inter G e n t e s , cxleftem fignificat 
attum universalis Ecciefix , qux per omnes Gentes Unguis variis pfalmodiam 
Domino devota mente perfolvit. Lyramis .* Prxvidi t enim David in fpiritu , 
quod laudes divinx ab eo compoiitx cartandx erant in futuro in diverfis popu-
j , s ot gentibus , ficut adiirijJetum vid .mus . Pfal. 107. v. 3. & 4 . Exurge pfal-
erium & cithara. Lyranus.. Quia David pfalmos fuos cantabat voce p rop r i a , 

<* mu.lCis lnftrumentis. Coniitebor tibi confeiiione Jaudis;, In populis ; P rxv i -
cit enim in fpiritu , quud Pfalmi fui forent in futuris gentibus decantandi , 
J i r-n m U E i m t i l e t u m l n E c c i e u a . Vulg. Conntebor tibi in popu l i s , D o m i n e , 
cc piallam ubi in natioaibus.- Hebr. 6c canam tibi in nat ionibus. Theodoretus: 
• ° cmm (Dominica refurreilionis dilucu'o) veritaus lux i i lux i t ; ex i l l o , 
*nquam , per totum terrarum orb.m in omnium fiominum Unguis beatus David 
t a m * , divinaque benefici* laudibus celebxat. 

HI I 
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brame, che ho di fempre lodar-vi ogni giorno ( 8 5 ) ; dove fc 
degna di offervazione 1'efpreflione Ebraica, Sic canam, in 
cot al gui fa io canterb ; la qual'efpreflione fembra fignifica
re , che farebbonfi cotidianamente fino alia fine del Mon
do rendute lodi a Dio , non folamente col Canto de* 
Salmi dal Re David compofti, ma ancora nella guifa 
ifteffa, Q\ob colle Cantilene medefime, ch'egli aveva infti-
tuite. 

Ed in vero, che dagli Appoftoli, i quali e coll'efem
p io , e col configlio, e con replicate efortazioni, come 
abbiam det to , al Canto degl'Inni, e de' Salmi, 1 primi 
Fedeli follecitavano, anzi ftimolavano, le Cantilene mede
fime del Tempio di Gerofolima , e non gia altre diverfe 
da efli nuovamenre inventate, nella nafcente Chiefa intro
dotte foffero, pare aflai verifimile. Imprrciocch^ il dono 
della fcienza dallo Spirito Santo nella Pentecofte in effi 
infufo, come e mai credibile, che al Canto, ed alle di 
lui leggi ancor fi eftendefle , quai.do fu loro dato in ri-
guardo precifamente al bene univerfale _de 11 e Genti, ed 
alia felice propagazion dt-lla Chitfa (8<5)? Po-veri pefcato-
ri, com' erano, dice Santo Agoftino (87"), nientt periti 
nell' arti liberali, affutto all' ofcuro delle regole a tali arti 
appartenenti, avran fenza dubbio tali ritenure le Cantilene, 
quali apprefe , e ricevute le avevano da i loro predeceflo-
r i , vale a dire , 1' Ebraiche del Tempio, le quali percib 
annoverare fi poffono tra quelle giudaiche confuetudini, 

che 

O O Pfal* 60. v. 9. Sic pfalmum dicam nomini tuo in fxculum fxculi , 
ut reddam vota mea de die in d i em. Hebr. Sic caram nomini tuo in perpe-
tuum ad reddendum me vota mea de die in diem . Lyranus : In fxculum fxcu
li , ideft ufque ad finem mundi , quia Pfalmi ab ipib David fatti cantabuntur 
femper in Ecclefia D e i . De die in diem , ideft per fingulos dies . 

( 8 6 ) Franc. Card. Toletus Commentar. in Joan. cap. 14. v. 26. pag- *.."• 
Illud verbum , docebit vos omnia , referendum effe ad ea , qux ad myficria ad-
ventus Chrif t i , 6c dottrinam ejus pert inent , 6c qux ad Ecclefix inftruftionem , 
& erettionem neceffaria erant : quorum nihil ignorarunt Apoftoli poft adven-
tum Spiritus Sanfti . Cornel, a Laplde loc. cit. Qiise fcilicet ad myfteria mei 
adventus , 6c incarnationis pert inent , omnia, qux ad Ecclefix initruftionem , 
fundationem , ftabilitatem , funt nece:faria . 

O 7 ) De Chit. Dei lib. LI. cap. <•. Ineruditos liberalibus difciplinis, & 
omnino quantum ad iftarum artium dottrinas impolitos , non peritos gramma
tical , non armatos dialettica , non rethorica inflatos., pifcatores Chriftus euttl 
retibus fidei ad mare hujus fxculi pauciffimos m i n t . 
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che fono divenute, come dice il gran Pontefice e Dottor 
della Chiefa San Lione, offer-vanze Crifttane ( 8 8 ) . 

Che fenon v'ha cofa alia noftra Criftiana credenza piu 
fconvenevole, che'1 dubitare, fe la dottrina dagli Apoftoli 
predicata, e la difciplina da effi nella Chiefa iftituita, 
foffe dagl' immediati lor Succeffbri o corrotta, o m qual. 
fivoglia maniera variata: chi potra non ammettere, che '1 
Canto de' Salmi ne' fuffeguenti feccli illibato e incorrotto 
confervato fiafi nell'ifteffo primiero metodo da' medefimi A-
poftoli introdotto? Ed acciocch& a veruna dubitazione alcun' 
adito non refti aperto, pafliamo ora dagli Apofloii ai loro 
immediati Succeffbri, per quindi pofcia a grado a grado 
difcendere fino a' noftri tempi; e colla teltimonianza di 
fcrittori Greci, e Latini, che in ciafcun fecolo hanno fio-
rito , manifefta , ed evidente rendiamo la noftra ailer-
zione. 

Plinio il giovane, Proconfole della Bitinia, nella let
tera, che all* Imperador Trajano 1'anno di Crifto C X I , 
come penfa il Signor Muratori ( 8 9 ) , o come dimoftra il 
P. Pagi, C V I I (90), egli fcrifle , apertamente attefta di 
non avere dopo efattiflime perquifizioni, oltre alia cottan-
za , ch'egli chiama oftinazione di non far fagrifizio agl' 
Idoli , ri'evata ne'Criftiani altra cofa, fe non che aduna-
•vanfi ne' di prefiffi prima dello fpuntar della luce a cantare 
feco ft effi a -vicenda Inni a Crifto, come a Dio (91 ) . Lucia
no nel Filopatro col medefimo Principe congratulandofi 
__ Yy del-

0 0 Sermo 7- De Jejunio fept. menfis. Edit. Rom. Tom. i . pag. 264. Apo-
ftolica inftitutio , dilettiifimi, qux Dominum Jefum Chriftum ad hoc venifle in 
hunc mundum noverat, ut legem nonfolveret , ita veteris Teftamenti Sacramenta 
diftmxit, ut quxdam ex e i s , ficut erant condita , Evangelicx eruditioni pro-
tutura decerpeiet; & qux dudum fuerant confuetudinis Juda icx , fierent obfer-
vantix Chriftianx. 

(89) Annali d' Italia Tom. 1. P. 2. Ediz. Rom. 
Qyo) Cm. Baron, ad an. 104. num. 6. Edit. Lucen. 

cem rP pUd Cotelerium T* *** P"g* 178- Q"od efTent foliti ftato die ante Iu-
T ^ , . z ^ V e r l I r E % " m e n q u e Chrif to, quafi Deo dicere fecum invicem . E 
cum T ? n- AP°loSe-ico , cap. 2. pag. 3. Ediz. Ven. 1744. Plinius fecundus, 
nulfis i , n C U m r e § e r , e t ' damnatis quibufdam Chriftianis, quibufdam gradu 
tunc TMiam ^ V 1 m u I t l t u d i n e perturbatus , quid de cetero ageret confuluit 
nihil aliud f . H C P e r a t ° r e m ' a ! l e S a n s > praeter obftinationem non facrificandi , 
eanendum Chrifto ^ T eonun ™m^*& * W™ catus astelucanos ad 

; . o , 
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della conquifta di tutto 1'Oriente 1'anno di Crifto CXV 
(92 ) foggiogato al fuo Impero , deride, e vero, i Criftia-
Hi, perche talun d'effi precedentemente luttuofi difaflri, 
ed eccidj avea prefagiti, e di lor beifandofi , come di vi-
fionarj, gl'introduce a parlare in tal guifa : (9$) Noi fiam 
capaci di perfe-verar died giorni fenza prender -veruna forta 
di cibo ; e poi1 -vegliando tutta la notte a cantar inni, tali 
co.fe fogmama, Siccome perb le predizioni di que' Fedeli 
non furono fogni, effendofi pur troppo avverate, parte 
nell 'anno ifteffo coll'orribile tremuoto d'Antiochia (94), 
e parte negli altri due fufleguenti colla fanguinofiflima ri-
bellione di preffo che tutto il medefimo conquiftato Orien* 
t e , noverandofi perite nella fola I fola di Cipri dugento 
quaranta mils perfone (95); cosi la teftimonianza di cote-
fto Epicureo b un monument© chiariffimo, non tanto della 
fua contumace perfidia , quanto della difciplina Apoftolica 
del Canto non variata. Ma lafciamo i ciechi idolatri, e 
veggiamo, fe, e come del Canto Ecclefiaftico de'Salmi ne 
parbno i Padri, e gli Scrittori piu celebri della Chiefa. 

Dai loro Scritti certamente noi riieviamo, non fola
mente^ 1' ufo continuato del Canto,, ma ancora la di lui 
qualita, la quale nella Chiefa orientate non meno, che 
nella occidentale coftantemente ritenuta vedefi, ne mai 
variata. In fatti il grande Areopagita S.. Dionigi {96) del 

S a g r i " 
C P O Muratori , Annali d' Italia loc. cit. 
G O P*g* 862. Edit. Lugdun. 1549. Dicebant en im: Soles decern jejuni 

& abfque cibo perfeverabimus ; 6c ad- hymnos. tota notte. decantandos vigilant 
tes , talia fomniamus .' 

G O Muratori , Annali i'Itah an. 115. 
O O Muratori loc~ cit. an. 117. 
ivfyBenchl non Lutero folo , e Calvino co' i lor feguaci , ma varj ancora 

moderni Critics abbiano giudicato , non efjer parti di S. Dionigi Areopagita le 
Vfere „ cbe m fronte portano il di lui nome : a noi bajta nondimeno , che legit-
time e genuine di quelP Apoftolico Padre foffero riconofciute da S Dionigi Vefcovtt 
dt Alexandria ,. cbe fiori nel terzo fecoh , e cbe per teftimonianza di S- Maflimo 
Monaco di Cojlantmopoli comme^tolle *. Magnus- ille Dionynu* Alexandria: Eui-
Icopus & Orator in fcholns a fe in B. Dionyimm fibi coniominem concmna-
tis , no ta t : cosi quel S.Monaco e Mart ire in. fcholijs ad cap < de cxlelti Hie-
xarchia , r ag . 70. O . e r . S. Dionyfii Areoj ag.. Edit. Antuerp.. Coxderii ; Cbe gt' 
nume foffero riconofciute nefqmnto fecolo* da Andrea Arcivefcovo Cefarierfe ne" 
luot Commentary fopra l' Apo'.a'if-.- Quatuor hxc a-,imalia, ut maeno D i o n y 
fio vilum eft CBibiioth.PP.Edit. Lugdun. T. s . _ag.$ P 7„) ; £ ahrove: Idquc 

_• 
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Sagrifizio folenne della Meffa le cerimonie ed i riti defcri-
vendo minutamente ( 9 7 ) . dopo di aver r i fer i to , che '1 
Vefco-vo comincia la facra melodia de' Salmi, i quali pot fi 
profeguifcono parimente col Canto da tutto il C'lero ( 9 8 ) ; e 
che cotefta facra modulazione de' Salmi in qualfi-voglia funzio. 
ne ecclefiaftica , 0 non mai , 0 di rado Ji ommette, efiendo ella 
preffo che [oftanzialmente ad efte unita ; onde molto meno da 
quefta, che di tutte I'altre e la piit fanta, in iieruna ma. 
niera fi dee difgiugnere (<gg ) paffa di poi a dire , che allora 
quando la modulazione degl' inni, gli affetti dell' anima no. 
ftra , e i Sacramenti, che di li a poco celehrare Ji debbono, ha 
fecondo il coftume preparati e difpofti, e col concento delle di. 
*vine poefie, le affezioni di ognuno ha unite, come in una con. 
corde danza, e alle cofe diwine, e a fe fiello, ed al proffimo : 
allora &c. ( r o o ) . Or chi ne 'vocabol i di Melodia, e di 
Modulazione da quefto infigne difcepolo di San Paolo ado-
perati ron ravvifa efprefio il Canto unifono, da una fem
plice infleffion della Voce regolato? giacche quefto folo, e 
non altro b di que' due vocaboli il vero fignificato (101I . 
E chi non vede, che dal concento della Salmodia il Santo 

Y y 2 Padre 

confentanee ad ea , qux beatus Dionyfius de Angelorum inter fe ordine & il-
lumiratione fcribit ( Ibid pag. 6 0 7 . ) ; E di nuovo: Hoc fecurdum magnum 
Dionylium fignir.cat ( I b i d . pag. 6 1 6 ) ; E che finalmente nel fefto , e nel fet-
timo fecolo genuine foffero riconofciute dagli Ortodojfi non meno , che dagli Ere-
tici: a convincere i quali e S. Anaftafio Sinaita VeJ'covo di Ant lochia ( I b i d . 
T o m . 9. pag. 841. 857. , e 891 ) ; e Leonzio Bizantino ( Ibid. p. 693 ) ; quali 

forirono nel fefto fecolo ; e'l Concilia Lateranenfe di 105. Vefcovi fotto S. Mar
tina primo Papa, e Martire l' anno 649 (Col lef t . Concilior. Edit. Venet. 1729 
T o m . 7. pag. 178 , 182, 18. , 187, ipo , 101 , 1 9 4 , e 1 9 8 ) ; e parimente la 

fejia Sinodo Generale tenutaft in Coftantinopoli I' anno 680 ( I b i d . p. 6 8 3 , 
7 9 4 , e 9 1 1 ) da quefte Opere medejime del celebratiflimo, com' effi dicono, 
egregio , ed Apoftolico S. Dionigi trajTero gli argomenti invincibili E 

( 9 7 ) De c<eUJii Hierarchia cap. 3.' Edit. Antuerp. Corderii 1634. 
W lbtcl* fag* 2 8 3 - Pontifex facrum infit m e l o s , omni "ordine eccle-

haftico facram ipfi pfalmodiam fuccinente. 
(99) Pfalmorum porro facra modulatio , qux myfteriis h ie ra rch ies fere 

ornmbus quafi (ubiiantialis conjungitur , ab omnium fanftiflimo nequaquam erat 
divellenda . Ibid. pag. 287. 

(100) Ubi ergo ilia , qux res quafque facras complefti tur, hymnorum 
rnodulatio animx noftrx affeftiones , 6c ea facra , qux paullo poft celebranda 

1 » n ' e difpofuit, divinorumque carminum concentu cum ad res divinas , 
turn ad femetipfas, mutuamque confenfionem , ceu unica concordique chorea 
I .crorum coaptavit: ea Vc, Ibid. pag. 288. 

C ^ O Dijfertaz. feconda fag. 175. 

E 
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Padre dimoftra, qual debba effere la concordia, che ognu-
no aver debbe con Dio , e col Proflimo, e con fe fteffo 
(102)? La qual dimoftrazione al certo legittima non fa
rebbe , fe diverfe , in quel primo fecolo della Chiefa ftate 
foffero del Canto le Voci , e varia la modulazione . 

A perfuader parimente 1' uniformita , e 1' unione delle 
menti , e de* cuori ne' primitivi Fedeli, anche I'altro Apo-
ilolico Padre, 1'infigne Vefcovo e Martire S. Ignazio, da
gli ftefli Apoftoli educato, e di tutte le opere loro, e 
dottrine partecipe (103"), non d'altra allegorica efpreflio
ne fi ferve, che della Melodia, o vogliam dire, del Canto 
unifono' Indizio evidente , che quefto folo continuava ad 
effere in ufo anche nel fecondo fecolo della Chiefa. Im-
perciocch& nel viaggio, ch'ei fece dalla Citta d'Antiochia, 
di cui era Vefcovo, per effere d' ordine dell' lmperador 
Trajano martirizzato in Roma (104), giunto alle Smirne, 
piii lettere ftriffe , tra le quali una agli Efefini, 1'altra a i 
Romani. Eforta i primi a non dilungarfi giammai dal pa« 
rere del loro Vefcovo ; e prega gli altri a voler convenire 
nel di lui proprio fentimento di non impedirgli il defide-
rato martirio. Ecco perb in qual guifa efprima egli le fue 
efortazioni, e preghiere . Con-v'tene, cosi a quei d' Efefo 
fcrive ( 1 0 5 ) , che -voi concorriate nella fentenza del -voftro 

Vefco-

(102) Nota , Pfalmodix concentum effe difciplinx concordiam cum Deo T 

ac femetipfo. S. Maffimo in fcholijs ad cap. 3 . de Ecclef. Hier. S.Dion. Areop. 
Edit. cit. pag. 308. E Giorgio Pachimera nella Parafrafi del medefimo cap. 
( I b i d . p . 3 1 9 ) : Dici* hie e t i am, quid confona Pfalmodia fignificet; e alia 
pag. 320: Quin etiam Pfalmodix concentum accipe , ad earn , qux cum Deo, 
& ad invicem , 6c cum femetipfo eft , concordiam edocendam . 

(103) Cum Apoftolis ftrenue verfatus ef t , 6c fluenta haufit fpirittialia. 
Qualem igitur eum effe par fu i t , qui cum illis educatus e f t , 6c ubique vixit , 
4k omnium , qux ab illis vel ditta , vel non ditta funt, particeps fuit , & tan
to principatn dignus ab ipfis eft judicatus ( S. Je: Cbryfnft. Homil. in S. Igna-
tittm Deiferum . Tom. 2. Edit. Maur. Parif pag. 573. 

(104) II Martirio del Santo fegui fecondo' S. Girolamo V anno undecimo di 
Trajano , it centefimo ottavo di Gesticrifto , e fecondo il Signor Muratori V an
no 16 di quell' Imperatore , 113 di Crifto. Comunque cib Ja , certo e, cbe fegui 
nel fecondo fecolo della Chiefa . 

(105) Decet vos in Epifcopi fententiam concurrere ; quod 6c facitis . Nam 
memorabile veftrum Presbyterium , digiuim D e o , ita ccaptatum eft Epifcopo, 
ut chordx c i t h a r x . Propter hoc in confenfu veftro is. cencordi charitate Jtfas 
Chriftus canitur . Sed et vos finguli chorus efte ; ut confoni per concordiam, 
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Vefcovo ; e quefto gia da -voi fi efeguifce, Imperocche il -vo. 
ftro memore-vole Preshitero al Vefco-vo e cosi adattato , come le 
corde alia cetra. Ver la qual cofa nel -voftro con fenfo, e con. 
corde amore Qesii Crifto fi canta Ma aafcun di -voi eziandio 
de-v effere egli fieffo un coro folo ; acciocche per la confonante 
concordia rice-vend') la melodia del Signore nell' unita , canti a-
te con -voce umfona per Gesucnflo a Dio Padre. Cosi agli 
Efefi. Ed a ' R o m a n i : // maggior beneftzio, dice ( 1 0 6 ) , che 
pre ftar mi poffiate , e di lafc tare , ch io fia q-tal -vittima a 
Dio immolato or che preparato • e I'altare : acciocche -voi un 
coro in car it a uniti formando , poffiate cantare a Dio Padre 
in Geskcrifto, che degnato fiafi di far ritro-vare nell' Occiden. 
te il Vefcovo dalla Siria, fatto -venir dall' Oriente. Da que
flo parlar figurato di Melodia, e di Coro uno, che '1 Santo 
egualmente adopra co' Fedeli tanto della Chiefa occiden
t a l , quanto dell ' or ienta le , affai chiaro comprendefi , 
n iun ' a l t ro Canto in tutta la Cattolica Chiefa effere allora 
in ufo, fe non quello dagli Apoftoli i n t rodo t to , cio& 
1' unifono . 

Ma forfe che ne ' fecoli fuffeguenri ando pofcia in di-
fufo ? Non gia . Origene in Oriente circa 1'anno di Cri
fto 231 commenrb i Salmi ; ed offervando, che alcuni di 
efli hanno il t i to lo , Pro torcularibus, pe ' i torcolari : Quefti 
Salmi, f.riffe ( 1 0 7 ) , pare a me, che fignifichino la cor.grega-
zion della Chiefa , e la moltitudine delle criftiane adunanze : 

imper-

melos Dei recipientes in imitate , cantetis voce una per Jefum Chriftum Patri . 
Apud Cotelenum , Tom. 2. Edit. A.t.ierp. pag. 12. num. 4. 

(ior>) Plus autem mihi tribuere non poteiHs, quam ut immoler D e o , 
dum adhuc altare paratum eft: ut in charitate chorum conftituentes , canatis 
Patri in Chrifto Jefu , quod Epifcopum Syrix dig, atus fuerit Deus in occi-
dente inveniri , ab oriente accenitum . Ibid. pag. 17. num. 2. 

(107) Pfalmi pro torcularibus inferipti , qui tres funt . . . . videntur mihi 
congregationem Ecclefix, 6c multitudinem conventuum , ccetuumque fignlfica-
le'rfiquidem ex multis unam orationem , unamque canticorum modtil .tionem 
in Eccleiiis Deo offlrri contingit ; quemadmodum in torcularibus , ex multis 
ac diverfis vitibus una villi mixtio conficitur. Olim quidem in uno Jerofoly-
mx loco mmm erat torcular, ubi coatti preces emitteba :t , cujus meminit 
fcfaias his verbis ca;'. 5. verf. 2. Et xdificavit turrim , 6c protorcuiar fodit in 
m a . Tunis vero Templum fignificat: protorcuiar'autem Altare. Verum quo
niam ilia fe deftrutturum commir.atus eft, 6c revera deftiuxit, pro u 0 poftea. 
«iuita conftituit torcularia , Ecclefias nempe per totum orbem. coi.ditas. fom. 
»• Edit. MuHr. Ven. 1743. pag. 390. 
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imperciocche , ficcome da molte e di-verfe -viti Ji fd ne* torch] 
una mefchianza fola di -vino ; cost da tutta la moltitudine di 
Pedeli Ji offerifce a Dio nelle Chiefe una fola preghiera, e una 
modulazione fola di cantici. Anticamente nell' unico luogo ii 
Gerufalemme , unico era il torchio, in cui adunati ora-vano , 
di cui fa menzione Efaia con quelle parole ( cap. 5. *v. 2 ) ; 
Ed edified la tor re , e vi cavb il torchio . Or la torre Ji. 
gnifica il Tempio, e 7 torchio I' Altare , Ma poiche Iddio mi. 
nccciato a-vea di dijlruggere V uno, e I' altro, ed in fatti il 
diftruffe ; in -vece di un torchio folo , n' ha poi fatti molti, 
che fono le Chiefe fondate fer tutto il mondo : in ciafcuna 
percib delle quali doveva anche a' tempi di Origene fufli-
ftere 1' inftituto Apoftolico della modulazione unifona de' 
Salmi, e de' Cantici. In Occidente poi il rinomatifllmo 
Vefcovo, e Martire S. Cipriano nell'aureo l ibro, che fo
pra 1'orazione domenicale 1'anno di Crifto 252 egli fcrif-
{e : Allora quando co' fratelli, dice (108), noi ci aduniamo, 
e col Sacerdote di Dio celebriamo i Di-vini Sagrifizj, dobbiamo 
ricordarci della -verecondia , e della difciplina, e non in qua* 
lunque maniera gittar all' aria le noftre preghiere con -voci 
difordinate. E difcorrendo qui il Santo delle adunanze cri. 
ftiane aii 'incruento Sagrifizio, poiche il rito in tali adu-
nanze dagli Apoftoli introdotto, era di premettere al Sa. 
gnfizio il Canto de' Salmi (109) , ben'a ragione il Santo 
zelante Vefcovo inculca, non la modeftia fola, al tempo, 
al luogo, e a' divini Mifterj dovuta , ma Poflervanza an
cora efattiffima delia difciplina' apoftolica nel Canto mede
fimo , nel ouale condannando egli come contraria alia 
medefima difciplina la varieta delle voci fuor d' ordine, 
da chiaro a conofcere, che unifone furono dagli Apoftoli 
introdotte, e unifone dalla Chiefa Occidentale confervar 
tuttavia voleanfi le Cantilene de ' Salmi, 
:m I l l u . _ 

(108) Et quando in unum cum fratribus convenimus , 6c facrificia divina cum 
Dei Sacerdore celebramus , verecundix , 61 difciplinx memoreseffe debemus , non 
paflim ventilare preces noftras inconditis vocibus . Edit. Maur. Ven. 1728. pag. 4!5; 

(109) In Ecclefia primxva hie erat ritus, 6t ordo Sacrorum in facrl* 
Chriftianorum conventibus , ut patet ex Juftino Apolog. 2. ( nunc I. in Edit, 
Maur.) ad Antoninum in fine , 6c Tertulliano in Apologetic© cap. 39, 6c aliis, 
a Paulo, 6c Apoftolis inftitutus. Pr imo, canebant Pfalmos, etiam populus. 
Cornel, a Lap. in I. ad Corinth, cap. 14. verf. 26. 
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Illuftrarono il quarto fecolo co' raggi chiariflimi di 

fingolar dottrina , e fantita due grandi luminari della Gre-
ca, e Latina Chiefa, Bafilio di Cefarea, ed Ambrogio Ar. 
civefcovo di Milano; e da effi pure abbiamo graviflime te-
ftimonianze della continvata fucceflione dell* unifono Canto 
de 'Salmi. Scriffe il Magno Bafilio circa l 'anno 370 un* 
ampia Omelia fu'1 primo Salmo; e laddove 1'unione del
le menti e de' cuori ne' Fedeli fu gia dai lodati Padri 
Apoftolici ( n o ) paragonata al Canto unifono della Salmo. 
dia : effetto del medefimo Canto unifono da quefto Santo 
Arcivefcovo 6 detta 1'unione degli animi, e la concordia. 
11 maffimo, die'egli (111) , di tutti i beni, che e la carita, 
riconofce la fua confer-vazione dal canto de' Salmi, il quale 
fer-vefi del concento, come di un -vincolo per unire i cuori in 
concordia, e aduna il popolo alia Sinfonia di un coro unifono, 
Pochi anni appreffo, cioe circa '1 381 fu il medefimo fen
timento adottato parimente dal Santo Arcivefcovo Ambro
gio, il quale nel Proeroio alia fpofizione, che fece del 
primo Salmo, dopo d' aver*i pregi della Salmodia eloquen. 
temente efpofti,. e detto, effer'ella comune a qualfivoglia 
genere di perfone d'ogni e ta , d'ogni condizion, d 'ogni 
feflo, agl* Imperadori iftefli egualmente, ed ai popoli , 
elclama ( 1 1 2 ) : Grande -vincolo in-vero di unita, radunark 
ta moltitudine di tutta la plebe in coro unifono I 

Anche nel qu;nto fecolo, che in tutta la Chiefa Cat-
tolica perfeverafle coftantemente unifona la Salmodia, tefli-
mon'j ne abbiamo due eloquentiflimi, e fantiflimi Padri , 

Gio-

( n o ) Vegganji alle pag. 361. 362. 363. gli addotti Tefti di S.Dionigi Areo< 
fagita , e del Martire S. Ignazio .• 

( i n ) Bonoium maximum chaiitatem conciliat Pfalmorum cantus, qui 
concentum ceu quoddam vinculum ad concordiam ineundam adinvenit, popu-
lumque ad chori- urius fymphoniam coi.gregat. Tom. I. Edit. Maur. Parif. 
J7 2 1 . pag 90 num. _.• 

(112) Pfalmus benediftio populi eft, Dei laus, plebis laudatio, plaufus 
omnium, fermo univerforum , vox Ecclefix , fidei canora confeiho . . . . Mu-
Eeres Apoftolus ( I. Cor. 14. v. 34. ) in Ecclefia tacere jubet: pfalmum et a n 
bene clama.tr hie omni dulcis xtati ,. hie utrique aptus eft fexui . . . Pfalmus 
cantatur ab Imperatoribus , jubiiatur a populis . . Magnum plane unitatis vin
culum , in unum chorum totius numeium plebis coire I Tom. II, Edit. Maur. 
Wen. 1748..pag. (,. num. gr 
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Giovanni il Grifoftomo, e Leone il Magno . Quegli al fuo 
popolo di Coftantinopoli fermoneggiando , apertamente af-
feri , che 7 Cantor del Salmo ( 113 ) canta Jolo .* e allorche 
tutti cantando rifpondono, efce la -voce tome da una bocca fo. 
la; ed altrove : Ecco , diffe ( 1 1 4 ) , il Salmo, che abbiam 
cantato , ha ridotte in una tutte le -voci, ed ha fatto , che 
armoniofo alzato JiaJi, ed unifono tl cantico. Gio-vani e -vec. 
chi , ricchi e po-vtrt , donne ed ucmivi, fer-vi e liberi, tutti 
melodia unifona abbiam formata, ll Magno San Leone po i , 
r icorrendo il giorno anniverfario della fua aftuiziore al 
fupremo Ponteficato, a cui fu aflumo 1'anno di Crifto 
4 4 0 : Dilettiffimi, diffe nel Strmcne fecondo r 1 1 5 ) , non 
gia a gloria noftra , ma ad onor di Crifto noftro Signore ab* 
biamo il Da-vidico Salmo con fuono untforme di -voce cantato; 
ed altra volta nel di della Cattedra di S. Pietro efortando 
i Romani a degnamente fefteggiarlo, gli am^onifce a far 
s i , che alia foave confonanza del Canto ( n £ ) coirifpon-
da 1'unita degli an imi , e 1* uniformity de'cofiumi. 

Che unifone parimente nel fefo fecolo foffero della 
Salmodia facra le Cantilene, gli Statuti de ' venerabili In-
fiitutori degli Ordmi Monacali evidentemtnte il dimoftra. 
n o . Certo e , che '1 beatiffimo Patriarca, e della difcipli
na monaftica nell ' Occidente riftoratore S. Benedetto efpref-
famente o rd ino , che tutti ( 1 1 7 ) do-veffero Salmeggiare col 
medefimo fuono di <yoce, e che que' foli intonafter0 il Canto 

de_ 

(113) I s , qui pfal'it , folus pfallit: 6c fi omnes refponderdo refonent, 
vox fertur tamquam ex uno ore . Homil. 36. in I. ad Corint. Tom. 10. Edit. 
Maur. Parif. 1732. pag. 342. 

(114) Ecce ingreffus Pfalmus voces mifcuit, 6c ut unum cum harmonia 
canticum efferretur effecit . Juvenes 61 fenes , divites 6c pau^eres , mulieres 6< 
viri , lervi 6c liberi , melos unum omnes emifimus . Homil. 5. ex haSlenus ine-
ditis . Tom. 12. Edit. cit. pag. 349. 

(115) Davidicum Pfalmum, dileftifllmi, non ad noftram elationem , fed 
ad Chrifti Domini gloriam confona voce cantavimus. Parte I. pag. 4. Edit. 
Rom. 1753-

(116) Hinc ergo fuaviter modulantium fymphonix refonent: illinc Con
cordes animorum motus alternent. . . Nihil dilfonum deprehendatur in vocibus; 
nihil difcordabile reperiatur in moribus . Ibid. pag. 286. 

(117) Quando in choro ad pfallendum ftant, confona voce 6c corde pfal-
lant, 6c illi incipiant verfum , qui prx cxteris utilius poffint, ut ad primam, 
vel fecundam fyllabam cxteri convenire poffnit juvenculi pronunciantes voce. 
Opuf. S. Btnedicli, Tom. y. Biblioth. PP. Edit. Lugdtm. 1677. tag* 6 4 8 , 
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de' Salmi, alia 'voce de' quali mir fi potefte la -voce degli 
altri Monaci, e de' ^io-vanetti; la qual'ordinazione , efien-
do gia ftata ai Monaci dell'Oriente precedentemente pre-
fcritta dai celebri loro Legislatori Paojo e Stefano (118), 
anche in quefto fecolo , come accuratamente notb V eru-
ditiflimo Padre Martene, preffo de' lor fucceflori nella 
fua piena offcrvanza fi confervava . Due luftri, pria che 
fpirafle il fefto Secolo, reftavano anche a volgerfi, allora 
quando alia fuprema Pontificale Sede fu affunto il Magno 
Gregorio (119), cui la gloria meritamente fi attribuifce di 
aver ridotto a metodo piu decente non la facra Liturgia, 
e le canoniche Preci foltanto (120), ma ancora il Canto 
Ecclefiaftico, il quale Gregoriano appellafi, non gia perchfe 
primo inventore ne foffe il fanto Pontefice, ma perchfc, 
come or 'ora diremo, funne 1'egregio riftoratore. 

Prima nondimeno di proceder piia oltre a difcoprire. 
fu qual parte del Canto Ecclefiaftico la Pontificia di lui 
follecitudine fi eftendeffe, giova qui il rifletfeie, che ficco
me ne altra divina lode , ne altro facro Canto preffo gli 
Ebrei fu in ufo, fe non che quello folo de' Salmi: cosi 

Z z nel-

(118) Regula Pauli C? Stephani cap. 5. Initium verfuum pfallentium in 
choro priores , qui in eis ftant, incipiant; aut fi eis adverfatur infirmitas , hi 
incipiant , quibus jufferit Pater; quibus incipientibus , mox omnes, fi poteft 
fieri, in prima aut fecur.da Syllaba pariter unanimiter, 6x uno ore fubjungant: 
ut non fit diffonantia cantantium , qux maxime ab inordinato initio , 6c quo-
dammodo contentiofa varietate folet accidere . Apud P. Martene de Antiq. Ec-
clef. Ritib. Torn. 4. Edit. Antuerp. 1738. pag. 27. 

(119) S. Gregorio Magno fu confecrato J'ommo Pontefice il d\ 3. Settembre 
I' anno di Crifto 590. 
_ (120) Vener. Jof. Maria Card. Thomafms fub nomine Jof. M. Cari Re fpon for. 
£3* Antiphonar. Reman. Ecclef. Pr*f. pag. 44. 45. Pro indubio haberi debet, ali-
quam ohm fuiffe ante Santti Gregorii tempora Antiphonarum 6c Refponforio-
rum coliettionem, qux ufui elfet Ecclefix Cantoribus. Ut enim antiquior eft 
Sanfto Gregorio Antiphonarum 6c Refponforiorum ufus in Ecclefia Romana 
ita par eft credere, ante ilium libros extitiffe Refponforiales 61 Antijhorarios . 
Idem porro oanttus Por.tifex ficut vetuflum Codicem Sacramentorum (quern 
treialianum poftea appella.erunt) in unum librum abbreviavit ad ufum prxci-
pue publicarum Stationum Ecclefix Romanx , qui Sacramentarium Gregoria-
nurn pailim eit vocatus , ita 6c libros Antiphonarios 6c Refponforiales recen-
lmt, ac ordine meliore difpofuit. P. Pagi ftrev. Pontif. T. 1. in Vita S. Gre-
^°_"TY

 n' 6y- pa£' 3 7 2" Antiphonarium Santto Gregorio pariter tribuit Joan-
AnV h C°n U S m e ^ u s V l t a l ib- 2- cap. 6. quod non ita intelligendum eft, quafi 
_!tt;.t " a c o m P ° f u e r i t omnia, qux in eo leguntur, fed quod ea recenfuerit, 
punnxerit, oxdinaverit, novaque veteribus addiderit. 

I 

II 
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nelle fole Cantilene, o fia Intonazioni (in) de* Salmi rr. 
ftrignefi la prefente noftra Differtazione. E quefte Intona. 
%ioni, o Cantilene fon quelle appunto* ch ' io penfo, e 
chiamo coftanti, invariate,, provenienti da Davide, paffate 
agli Ebrei, da effi agli Apoftoli * e da quefti con fucceflio
ne cominuafa fra le innumerabili vicende di tanti e tanti 
fecoli verifimilmente fino a noi pervenute, fempre immuni 
da qualunque notabile cambiamento. Che fe alcuno rile. 

vante 

• 

1 

(121) Varj nomi "ha fortito preffo gli Autori il facro Canto de'Salmi : Sal-
gnodia dicefi da. Dante (Purgat- Can. 3 3 . ) Formulx Tonorum da Guido. 
Aretino.. Mkrolog. Cod. Ambrqjian. Andrea Qrnitoparco {de Arte Cant. Micro-
log, lib. 1. cap.. 12. ) Forme delle- otto. Salmodie dal Zarlino (Inftit- Harmon.-
P . 4. cap. 15 . ) . Maneries da. Profdocimo-de- Beldemandis ( TraSl- Plane. Mi. fice 
M.S. «n- 1412. ) Tropi da Luca Loffia ( Erotem.- Mufi. P'rait., lib. 1.. cap. 7 . ) 
da. Pietro Aron (de lnflit. Harmon., lib. 1. cap.- 34. Compendiolo del Canto' fermo , 
cap. 20.) Tenores da Andr. Qrnitoparco Che. cit.) Zarlino ( loc. cit.') Arie , 0 
AerL da.Salmeggiare. dal Zarlino {loc. cit. ) P. Lodov- Zacconi {Prat, di M. fi. 
P.t. cap.,34. pag. 211.. P. Vallara Scuol. Corale P. 3. cap. 21. pag. 126.) Mo-
dulationes (Pfalterium y Cantica, & Hymni Ritu AmbroJia. pag.- 353.,) ed 
altri;- e finalmente Intonationes ,. Familiaris. Clericor. liber pag. 8. P roc effi onar. 
Ord- Pradkator. pag. 178. Edit.. Ven. 1560. CP pag.. 467.. Edit. Rom. 1736.- Or-
dinar. CartuJienf.. cap- 19- pag- 143. Herman- Pineck PraSl- Mufi.. lib. 4. de To
ms - Nicol. Liftenius Mufica cap. 10. QiieJf ultimo> vocabolo , febbene in genera
te Jignifichi il Canto, de' Salmi :. ha nondimeno- un! altro fignificato- particolare- ac-
eennato dal du Cange (Gloffar. med. &' infima latinit.y Intonare ,, In tonum,, 
feu. cantum. ponere , cantum imponere , Gall . Entonner. Liber. Ordin. S. Viftorii 
Parifienf. MS., cap.. 29. _S: Ad. eos , qui Invitatorium cantant , pertinet Plalmot 
intonare :_} e dal. P. Pietro de Gannutiis. (Reg. Fior. MuJi-Deffin. cap. p. pag. 
tnihi 121.) e Giovanni Tintore- Definitor. Mufi. Debita- Cantus Intonatio ,. feu. in-
ehoatio ;. e piu- precifamente efpreffo" da un Cod.. MS. Monaft- S-Galli in Helve-
tiis cifia, v. n- 8p. intitol- Inftit- Pa.tr. de modo. Pfallendi pubblicato. fotto nome 
di. Giufeppe Caro. dal Ven- Card. Tommafi ( Refponfor. b'' Antipbon- Rom. Eccl-
pag.445. )• Qiiicimque: imponit Antiphonam , vel. Refponforiunr, Pfalmum 
a u r H y m n u m : , Introitum aut Graduale , Traftum , five. Alleluja., feu quidquid 
inc ip i t ; duas ve t tres fyllabas an unam fyllabam , 6c duas aut tres notulas im-
yonat folus trattim:,. aliis. tacentibus , ; 6c ab eo loco quo intonans dimifit., cx-
Seri inchoent ,. fubfequentes ,. nom repetendo quod- ille prxcinivit... Similiter ob-
fervetur „ cum Cantor imponit. aliquid vel- remcipit, , feu: quemcumque cantum 
jronuntiat *r Chorus concordi melo fubfequatur voce unanimi. . SicchiH dar 
f r incipio , . cominciare , 0. imporre il Canto, del' Salmo profeguendola come nota. 
Qrdinar-CartuJienf. cap. 9- ufque ad: paufa m debitam, o fia. afterifco*, 2 cib r 

the intenderfi- deve per In tonaz ione , il che ci viene fpecialmente indkato dal 
hiato- Ven- Card-Tommafi- loc- eit.Prafat. pag. 39. Itaque animadvertimus 
Antiphonarum: (e fi pub. anche aggiungere Pfalmorum ) inchoationem , ; five ut 
antiqui loquebantur ,, impofitionenr, 
Ohi qui prefentemente prendiamo if 
vtsxale ,, efpr.imtnte. il Ciinto, di. tutto. 
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vante fofferto ne aveflero, e come poter quefto -fuggire la 
fevera fagacita di que' molti oculatilfimi critici, i quali , 
non a cafo ed incidentemente , ma a bella pofta, e di 
propofito ne andarono si lungamente in traccia? 

Parlo qui fpecialmente di que' chiari lumi , onde ab
biamo si felicemente illuftrata la Storia Ecclefiaftica in uno 
e la Monaftica: di que'famofi Mabillonj ( 1 2 2 ) , Martenj 
( 1 2 5 ) , d'Achery ( 1 2 4 ) , Montfoconj ( 1 2 5 ) , Jumilachij 
(126) , ed altri loro feguaci si celebri, i quali con inde-
feffo ftudio e fatica incredibile, fcorfa avendo per via 
d ' antiche Scritture, e de' piu reconditi Monumenti una 
lunga ferie di fecoli, hanno con si lodevole loro erudi-
zione, ed indicibile noftro vantaggio tratte a piena luce 
tante cofe per 1' addietro ofcure ed ignote,- avverati 
tanti fatti fino allora si incerti ,• tante arduita appianate ; 
tanti inviluppi di fciol t i ; tanti errori diffipatij e tante in 
fine controverfie a termine certo condotte. 

Poffibile, che nei riandare si diftintamente i Secoli 
Benedettini, nell'efaminare si minutamente i Riti Mona-
ftici, e maflimamente nel notomizare si compiutamente il 
Canto Ecclefiaftico, fe taluna mutazione efenziale alle In-
ionazioni accaduta mai foife, do t t i , ed onefti, com'erano, 
non F aveffero o fcoperta con acutezza, o fcopertala, 
con ingenuita pubblicata ? Chi vorra fare si gran torto 
ad una tanta loro autorita, ch' altrimenti andrebbe tutta 
a foquadro, fpecialmente trattandofi d ' un' impegno tanto 
importante ad un Monaco, quanto h al medefimo la Sal-

Z z t modia, 

(122) P. D. Joan. Mabillon. Affa "Sanflor. Ord. S.Benedifti. Vetera Ana. 
lefia • De Liturg. Gallicana. Mufaum Italic. 

(113) F. D. Edmond. Martene De antiq. Ecclef. Ritib. De antiq. Mono,, 
thor. Ritib. 

(124) P. D. Luc. aV Achery. A£ia SanSt. Ord. S. Benedict. Spicilegium9 
Jive Collet?, veter. aliquot Scriptor. 

(125) P. D. Bernard, de Montfaucon nella Trefazione alle Opere di S. At a. 
nafio, f,-a le altre cofe , tome riferifce il P. D. Filip. le Cerf (Biblioteq. Hi. 
for. & Critiq. de la Congregat. de S. Maur. pag. 366. ) Il remarr.ue enfuite 
qu 'on palfoit la nuit en pri.res dans les Eglifes , 6c il en d.cri t la m a n u r e : 
V EySque .toit affis fur un trone , le Diacre par fon ordre entonoit un Pfeaume 
q u ' i l continuoit jufqu'au mi l ieu , le Peuple r^pondoit au Diacre 6c pourfuivoit 
le Pfeaume jufqu'a la fin: c 'etoit la coutume d ' - tendre le mains en pr iant . 

( u 6 ) P.D. iierre-Jleiioit de jumillac. Lafcientt & la pratique du plein Cbant. 
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modia, fe non unica, certo fagra di lui principale occu-
pazione ? E pure, viva la verita, parlano effi di mille va-
riazioni , e norano mille riforme, ma non mai in ordine 
a quella parte del Canto, che comprende le Intonazioni, o 
vogliam dire le Cantilene de'Salmi ,• le quali, quelle mede-
fime effendo, che anche oggi dalla Romana Chiefa ft ufa-
n o , e che dai fantiflimi loro Inftitutori furono da prima 
ufate (127), ne da efli riconofcendo la loro origine, forz' 
b conchiudere , che quelle fteffe elle pur fieno, the furono 
dagli Apoftoli nella Chiefa nafcente introdotte; e che'1 
Canto della Salmodia , da' Padri de' primi fecoli detto uni. 
fono, o confono, quel medefimo fia, che da noi dicefi Canto 
Fermo, oppur Gregoriano . 

In fatti nella Monaftica Salmodia il principal luogo 
teneva il Canto (128) efpreffamente dal Santo Patriarca 
prefcritto nella fua Regola (129). Or fe contemporanea-

men-

(127) Il celebre Monf. Giovanni Caramuele nella fua Teologia Regolare, 
t precifamente nel Commentario fopra la Regola di S. Benedetto al num. 1317 
propone quefto Qjefito : An Communitas , par'a di qualfivoglia Communita Re~ 
Hgioj'a, teneatur cantare Horas Canonicas ? E rifponde: Ca. tare ille dicitur, 
qui pfallit in Tono convenienti Anti^honis' fecuadum ptut torum variarionem 
regulariter determinatam. Canunt fecundum normam Gregorianam , qui line 
diminutione intervallorum prxcinenti unifonant, aut xquifonant . Canunt vero 
cnarmonice , qui confonant in diverfis diftantiis . Ille in direttum leg i t , qui 
in eodem puntto cantat; qui canendi modus ab Hifpanis voca tur , entonar, m-
t o n a r e . Tandem ille legit Iimpliciter , qui eadem voce , qua communiter lo-
q u i m u r , nempe v o c e , cui nulla poffit aut confjnare , aut d i fonare . El'pone 
pofcia varie rifoluzioni per decidere il Q^eftto ; delle quali la Prima e quefta: 
•Standum eft Religionis , 6c Monafterii confuetudini . Religionis quidem : nam 
Difcalceati Canonicas Horas intonant; fnniliter fit in aliquibus parvis Moiia-
fteriis aliorum Ordinum . La feconda e: Nulla Communitas Religiofa tenetur 
Horas armonice perfolvere. Pa t e t , quia fumcit fequi difpofitionem Gregoria-
nam_. Hie cantus enarmonicus multum difplicuit Caifmenfibus , a quibus pro-
fenbitur in expofitione Capitis x i x . La Quinta e : Nulla magna Communitas, 
qui parla_ di tutte le Congregazioni Benedeltine , intuitu difciplinx feverioris, 
& fublimioris perfettionis poteft, Cantu Gregoriano intermi'fo , Canonicas Ho
ras mtonarc . Pa te t ; quia Cantus indicitur ex prxcepto Regulx , cui fatisface-
re melius eft , quam non fatisfacere . H x c conclufio ponitur contra nonnullos 
reformationis ftudiofos , qui &c ipfi reformations egerent , nam 6c indi'cretione 
laborant. Carnes profcrihendas ingeminant , 6c l audo , modo cum ipfis etiam 
pifces pretiofi , & extraordinariis aromatibus conditi profcribantur. At Cantum 
Gregorianum cur? Sic cecinerunt Patres noftri ante S. Gregorii tempora, ta-
jnetfi ab illo nomen habeat. 

0 * 8 ) P. D. Edmundus Martene de Monachorum Rltibus lib. 1. per totum. 
Clz9)J°a>i- Caramusl he cit, Cantus indicitur ex prxcepto R e g u l x . 

k 
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mente, o anche pofteriormente alia promulgazione di effa, 
una nuo.a fpeaie di Cantilene, per 1'addietro nella Chiefa 
CactoUc noa mai ufate , prodotta fi foffe, qualche notizia 
dTci6 fe ne avrebbe alcerto, o dalla medefima Regola del 
fantiflirno Legislator, o da alcuna delle difufe Iftone degli 
eruditiflimi di lui Figliuoli. Ma poich^ne in quella ( i . o ) , 
ne in quelle neppure un femplice veltigio ritrovafi di tale 
innovazione, forz'e d i re , che quali in tutta la Chiefa 
pe ' l corfo de'primi cinque Secoli furono in ufo le Interna** 
iiom de 'Salmi, tali al principio ancora del fefto Secolo 
dalla veneratiffima Religione Benedettina ncevute nel fuo 
nafcimento foffero, e cottancemente dipoi ntenute. Quefto 
argomento, negativb c o m ' ^ riceve dalla fomma autonta 
di°chi p*r conco veruna facer non doveva, tal forza e 
pefo, che parmi omai lecito lo ftabilire la medefimezza 
del noftro odierno Salmodico Canto colla primitiva , non 
folo Benedettina, ma eziandio Ecclefiaftica Salmodia. Che 
fe tal. medefimezza fino a'noftri giorni dal fin qui detto 
rilevare conclukntemente non puoffi: manifefto almeno 
fara, lo che ail' intento mio per ora bafta , delle Cantilene 
Davidiche fino al fine del fefto Secolo, allora quando, 
come accennammo, a p u decente e migliore ordinanza fu 
dal Mav^no Gregorio la Liturgia ridotta U S O * 1* invaria
b l e prolcguimento. 

Non & perb, ch' io qui pretenda di cosi foftenere Ia 
totale imrnutabilita delle Intonazioni, che 1' immenfo trat* 
to di tanti fecoli non le abbia turbate di veruna altera-

zio-

(130) S. Benedetto nella fua Regola dal capo ottavo fino al decimonono 
minutiffimamente prefcrive a' fuoi Monaci il metodo efattifjimo dell' Ufizio Divi
no , il numero preci/b de' Salmi, che in ciajlun giorno , e in ciafcun' ora ca-
•nonica debbm' effi cantare, e V ordine invariabile , con cui ne' giorni , e nelle-
ore prefcriite hanno a diftribuire tutto il Salterio Davidico ; il qual metodo , e 
oriine e diverfo da quello , che anche allora era in ufo nella Chiefa Romana , 

ficcome egli fteffo ivi attefta. Ma delle Cantilene , o jia Intonazioni de' Salmi 
non fa parola. Nel cap. 19. in cui tratta De difciplina pfallendi , altro non 
dice, fe non che, lie ftemus ad pfallendum , ut mens noftra concordet voci-
lioftrx . 

0 3 0 P.D.Hugo Menardus in epift. dedicat.ad Sacram. pag.vin. Oper-
S. Gregor. M. Tom. 3. Si partem fux magnitudinis Gregorius invenit in culm 
div ino , 6c cxremoniis Chriftianam Religionem illuftrantibus, quas dignitttf 
t_uulit, coacinnitate decoxavit, fanftione tanavit; Tu 6.C. 

*h 
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2i'one» V ha in ciafcuna delle cofe umane quell'efenziale, 
fenza cui non fufliftono , e quell' accidentale, che non ne 
danneggia la fufliftenza. Cosi pure nel Canto, e quindi in 
ogni Cantilena, o fecondo il volgo in ogni Aria muficale, 
la quale null',altro effendo, che una fucceflione di Note 
varie di natura, e di -valore, in quefta varieta dee cib tro-
varfi , che le confervi fempre Ie medefime, e fara il loro 
efenziale • e cib pure , che alquanto ie diverfiiichia, falva la 
medefimezza , e fara il loro accidentale. 

Nel giro di tale fucceflione determinata di Note, gio. 
va rilevare con attenzione que* t rat t i , o particelle , vol-
garmente Paffi muficali, nella combmazione delle quali 
confifte Videa, o il foggetto della Cantilena. Finche quefte 
rimangono nella dovuta loro fituazione, feco fta pure il 
motivato foggetto, forma foftanziale della Cantilena, le 
quali percib le fono efenziali. L'altre parricelie frappofte-
v i , o non vi fieno , o effendo v i , fi mutino, poiche after, re 
percib la poffono, ma non toglierle T effer fuo, perc;6 ra-
gionevolmente fi dicono , e fono alia Cantilena a^cidewali* 

Parlo qui di quegli andamenti, che le rendon gr.?zia 
e vaghezza , di quegli ornamenti, che le danno eleganza, 
( t $ _ ) , e del cambiamento del Tuono, onde tal'ora fi al. 
Z& tutta la Cantilena in acuto , o tutta in grave (\ ab-

| __; i I k _ 

(132). Secondo la diverfita de'tempi, e delle nazioni, varj nomi fortirono 
gli accennati Ornamenti nel Canto figurato, efpreffi da tal' u 10 coi termini Xi 
Diminuire , cantar di Garganta , di Gorgi o Gorgia , Accsntuare , Fiorizare ; da 
ahri chiamati GlofTe, P u n t i , Ciaufole , yaghezze , Grouetti , Fioretti ; e da altri 
Vaviazionl, Paffaggi, Cadenze » Mordenti", Appoggiamre , Portamenti di Voce 
ifc. Fra li avvertimenti dati nella pra'ica di .tali Ornamenti da Silveftro dal Fon. 
tego , D. Diego Ortiz , Gio: Camilla Ma fei , Gio: Bati/ta Bowselli, Andrea An. 
gelini Bontempi, P. Lod:vico Zacconi , D. Pietro Cerone , P. D. Adriano Banchie
ri , Francefco Severi, le Sr. VAjfillard , le Chanon. J. Millet , Monf. de Saint 
Lambert, M. Loulie , M. .Sebaft'. de Broffard, le Sieur ,Hotteterre, Monf. Jean 
Joachim Quants, ed altri, merita 10 d' effer fingolarmente notati i feguenti di 
Pier Francefco Tofi (Opin. de'Cantori fint. e Moder. pag. St. ) Che il buon 
gufto non rifie.de nella yelociti continva d una voce errante fenza guida, e 
fenza fondamento, ma nel cantabile , nella dolcezza del Portamento (di voce), 
nelle Appogga tu re , n e l l ' A r t e , ;e neh'Intel i igsnza de 'Pa f i i , .andardo da una 
nota all ' altra con fingolari, e inafpettati inganni con .rubamento di T e m p o , e 
ful moto de' BafTi ; Evitando perb , .quanto per ironhi lafcio fcritto / ' Autore del 
Teatro alia Moda pag.. 27. . . . cambieri tutta V Aria a fuo moda , e quantun-
qu_ il Cambiamento non .abbia punto che rare .col Balfo , o con li Violini * * 
*onvenga alterare il T e m p o , ci6 non importa. 

I 
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bafla ( m ) > f e n z a pregiudizio di quell' idea, o forma che 
non la priva della medefimezza. 

Eccettuarane la -variation? del Tuono, efclufa dal Can-
to Fermo (134EU ammette anch'effo in ogni di lui Intona

zione 
(133) Vedi nella Difiert. 2. dalla pag. 328. fino alia 332. quanto abbiam 

detto lotto nome di Trafporto , Modulazione, 0 Mutazione di Tuono.-
(134) Efcludendo prefentemente la Variazione' del Tuono nel Canto fer. 

mo , cib non fi oppone a qyianto: dicemmo nella II. Differt. alia pag- 328. 329. 
Ann ctaz. (316) fotto i termini di Miftione , e Commiftione di T u o n o . Dimo-
flrofifi allora if paffaggio da un Tuono ad un altro , e prefentemente' efcludeji 
il cambiar la Nota Fondamentale d' un Tuono in quella d altro diverfo T u o 
no ; il qual Cambiamerto , praticaadtfi nel Canto figurato per lo rrezzo delle 
Corde 0 Voci accidental! , e q<ejh- efclije effendo affatto dal Canto fermo , ac 
cib refti. invariabile la ji.ccejfiva J'erie Diatonica dei rifpettivi Gradi ad ogni 
Vondamer.tale', efcl. fa . percio refta ancora- nel medefimo Canto P accennatct 
Variazione del Tuono .- Tale non e perb quefta efclufione',- che ri/h-etta tra cer~ 
ti limiti, non poffa praticarfi', trafportando alia Qjarta, alia Qhiinta , (oltre 
I' Ottava, nella quale ogni trafporto rejla intatto) cosi verfo il Grave, come 
verfo 1'Acuto. ogni Cantilena .. II che pratkare facilmente' potremo , fecondo i 
Greci, trafportando il Canto da un Tetracordo ad un altro , congiunto fia , o 
difgiunto ; e Jecondo Guido Aretino (Mkrolog. de Ajfinitate' Vocum cap. 7 . ) 
trafportando da una delle tre Proprieta ad-un' ultra qualunque Cantiler.a , CO"-
we: dall"' Efempio feguente fi fcorge-

I 1 , , - • - , 

difgiu. 4-Tetr.difg. 

= ^ = ^ F * * 
r*zfci_?(t 

3.- ***Tetr. con^iun.. 
I' I 

g/ave di q U t R e M i Fa Sol t a Pmpritta acuta di natura U t R e M i F a Sol tw. 

r i7Srf" ' U t R e Mi Fa So1 t a 

Fropriita di (,'• U t R e M i F a -

Vrogyiela acuta di\^ U t R e M l 
Sol ta 
Fa Sol ta 

Cgniqualvoha dunque1, che'nel'•' commit fartrun Tetracordo in altro, 0 una Pro--
pneta in altra non fi efca dai limiti degl' Intervalli Diatonici , fara permeffo-
^ T r a f p o r t o , 0 Variazione di Tuono,- come vedefi nel Canto dell'Inno: O 
Olonofa- Virginum 6cc- che effendo del fecondo Tuono , viene- trafportato alia 
l^arta fopra, (P. Giul. Ceft Marinelli Via-Retta della Voce Corale P. 4. fag.. 
209. ) ed in altre Cantilene di Quinto Tuono- trafportate alia Quarta fotto-
{Pietro Aron Tratt.- della Natu. e cogniz. de' Tuoni cap- 6. ) Le dovute cir. 
toftanze al Trafporto , e gli Efempj ad effo piii opportune ci vengono' plena-
we«je indkati da Andrea Omitoparco (tie Arte canlandi Microlog. cap. 11. ) ' , , 
da Andr. LorenefPorque' de la Mufica Arte de-CantoLlano lib. 1. cap. 43- pag*. 
7*. 73.74-) e da D-. Pietro Cerone ( Melopeo lib-i- cap. 03. 94. y j . } 
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zione i fuoii andamenti ed ornamenti, obbligati perb fem: 
pre nella Salmodia, e non fciolti, unico privilege della 
liberta muficale, , quali nel darli leggiadria, vi ftanno co. 
me parti accidental!, la cui diverfitk a nulla ferve fe non 
fe-a diftmguere nella fteffa Intonazione il Canto Feriale dal 
Feftfvo, ed amendue dal Solenne , e da quello dei Cantici 
Vi ftanno perb talmente , the non mai cffufcano la chia 
rezza di qui l l ' Idea, che ftabilifce la Cantilena, vale a di
re non mai giungono a turbare la fimetria delle parti all* 
Intonazione efenziali (135). 

A ben riconofcerle, come qui fa duopo, e ben difcer. 
nerle dalle accidental , convien riflettere, in cisfcuna In 
tonazione, o fia Cantilena de'Salmi eflervi tre Paffi, o vo" 
gliam dire Tratti di Note, 1'uno de'quali regola le prime" 
Sillabe del verfetto, e d^cefi Jfnncifio d' Intonazione *H6) • 
__ T al-

rial! , c . n ' i W . I o m a n o f ! w ? l c U M ? -E ¥ o d ' , a r : t 0 f e f t™ • 4 u a n t 0 fe! 

m i ; fe non ch, Z I . J a nt_fi !}'arSel lC1» d* quelli, che cantano ii Sal-
D o m i n u m : V o f e T V aria« J S ^ " ' ^ ^ ^ ! Maenificat-anima mea 
quelli del Stca T T)T al(Juart

fi° ' >>
1

r,ir«_') d« alcuni Mcdi , come fono 
libro Primo ddJ 1 W . ? T ° ' , & d # P * " * > 5 " m e fi pub vedere net 
libro ;Prr°eldRt

acan "di M u f i S t f c S ^ 1 "P. '" ^ ? ^ * * 
dio vedere , in quante maniE Eufi/o l « £c&___*,"2- fi"-5 " * r ^ " V T 
di . Et ber-che r . l i ; A/i__- • °, . r'CCIe«aitici di fir ire cotah loro Mo-
t x m ^ ^ f t ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ij Verfi dei Salmi ne gli In-
alquanto variati d_ n„lli; if J- , ; fl t r o v i I 1 o alcune forme, o Tenon 

• ,., _ « .»» i / i»m, _ uiu riaiinoriim lunt 1 Ji 

verfimode intonantur fivefi^Wuf Pfkhnl C c f P ^ T * «»P-»*•. 1u°d d l" 
dum univerfaliter, fed tantum S S r ^ r " ' - 1 " r 0 n e f t inte.1J,Se?" 
Tert i i , Quinti, _. Sexti i Z i I A ' d? Canticum fi fit Primi toni, 
feftiva. W e . i a m velfU- f e ^ S t ^ i ^ q U ° P f a W i n ™ , a t i ° ? 
wumi inchoartur, ficut cantica cu,™ be 'fin S i M V ^ " - ^ • l n t r 0 ' " 
^ (X30 . // Cav. Ercole Bottrigari (TrZeJoZ'cf* ^ ^ . " _ 
« T « * « «/Wfo tf Principio d> Intonazione TcZSnT __ * * $ S 7 - ° ' **• 
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Y altro le ultime fillabe della meta del verfetto prima 
dell' afterifco, e dicefi Cadenza media (137); il terzo le 
ultime fillabe nel fine del verfetto medefimo, e dicefi Ca. 

A a a den-

He cofe Scolaftiche appartenenti f precetti delle Arti e delle Scient ie . 
Primus habet tonus Fa fol l a , Sextus & idem: 
U t re fa Oftavus: fit Tertius , atque Secundus; 
La fol la Quartus : dant Ut mi fol tibi Q u i n t u m : 
Septimus at tonus Fa mi fa fol tibi monftrat. 

Ma ficcome refta dubbio in quale delle tre Propriety poco fa accennate (pair. 
373 Annot. 1 3 4 ) prenderfi debbano le efpofie fillabe , giufta il Siftema di 
Guido Aretino, ne convengono , fe non cbe in parte, col Sifiena de' Franz eji 
pojieriormente introdotto al riferito Tetrajlico, coll' ejempio Jeguente dilucide-
rajfi ogni difficoM , 

l.Vl.Tuono. U.Tue. IV.Tuo. ULVULTuo. V.Tue. Vll.Tuon,. 

Siflema, o Scala di Guide . Fa fol la . Utrefa. La folia. Ut re fa. Ut mi fol. Fa mi fa fol. 

Siftema, 0 Gam* de'trantefi. Fafol ia. Utrefa. Lafolla. Sol lau t . Utmifol. Ut fi ut ra . 

Gli accennati Verfi, ed altri confimili, efprimenti non folo il Principio d ' I n 
tonazione , ma ancora la Cadenza media , e V principio della Finale d' ogni 
luono,Jono riferiti da varj- Autori, ma fpecialmente da un' Anonimo : Li-
bellus Muficae addilcendx ; e da Pietro Talanderio: Incipit ledtura , tam fuper 
Cantu menfurab. quam immenfurab. , I'una, e P altro nel Codice Vaticano 
n. 5129 ; da Projdocimo de Beldemandis : T ra . . . Mufi. Plane M S . 1412 ; dal 
P. Bonav. da Brejcia: V e n t u r i s , i. Brevis coliedtio art. Mufi. M S . 1408. e m 
dir breve da tutti gh aim ad effi pofteriori. 

< ^ _ ; £ I 3 £ . *'?*****». Ya»».e"s
n
Recan. de Mufi. Aur. lib. 1. cap. <o 

Fnton ifdi ut f T^T°r\ " "?* m ° d u S m e d >* verficuli verba modulandi , f e i 
m nus P i " " ? , V e

f
b ? D ^ i n 0 5 e ° . ' i n P r i m o P f a l m i verficulo , Dixit Do-

minus . H S E C igitur pfalmodia mediatio multifariam fit a u z omnia hi« 
carminibus comPendiofe defcribuntur. q • 

o S f ? ^ ' d,nt F a m ! r e m i 1«°q«e P i i m u s . 
s S f mf* ° ? a ™ s > . d a n t F a ™ & ficq. Secundus. 
fed U mi re ia ter t ius , R e ut r e mi r tque Qua r tu s . 

1. VI. Tuono. Ulh Tuono. II. Tuono. VVULTuo. 

ii 
111. Tuono. IV. Tuono. 

di Guido. rami re mi. Fami re mi. Fa fol fa. Fa fol fa. Sol fa mi re fa. Re ut re mi re. 

dt*ten**, F » m i « r a i . f4miremL% ftfoI&. U t K U t . R e u t f i ] a u t , U f 0 n a f l u 

Wi 
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375 Divertazione Terza, 
denza finale (138) , o con altro ufitato vocabolo Ettouaet 

fEculorum AmF.n (13 9) • Quefti fono i tre Paffi nella dottrr-
na muficale tanto famofi, anticamente diftinti colle notiffi-
me formole : 57c ineifit - fie media-tar-* fie finitur (140),. 

Evvi 

(128) P. Bonaventura de Brixia Venturina : al. Colle Clio Art. Mufi. cap. 
18. Determinis tonor. &c. Notare debetis. quod cmi.is cantus finem in D . gra
vi collocans. & feculor. vet e u o u a e . ejus eft in A. larnire acutum , dicimus-
effe primus- tonus-. Item, omnis cantus finem in D_ gravi collocans. &t feculor. 

I vel e u o u a e ejus eit in F» gravi. t unc dicimus e . e feciudus torus. . Item 
quando cantus finem in E . gravi collocans.. & feculorum. e ;us elf in C- acuto, 
dicimus. elle tertius tonus. . I tem quardo cantus finem in. E. gravi collocans. & 
feculorum ejus eft in A . acuto , tunc dicimus effe quartus tonus Item quando 
cantus finem in F . gravi. collocans , 6t feculorum. e us t i l in C. acuto , dicimus 
effe quintus tonus. . Item omri's. cantus fir.em in F« gravi. collocans.. & feculo-
n i m ejus eft in A. acuto dicimus. effe fextas t o r u s . Item omnis eantus finem 
In G . fecundo gravi, collocans. & feculorum ejus erit in D . acuto ,• dicimus 
effe feptimus tonus . Item omnis cantus finem in G. fecundo giavi collocans., 
& feculorum. ejus erit in C. acuto , tunc dicimus elfe oftavus tonus. I Je-*-
guenti Verfi ci dimofirano. brevemente , quanta occorre alia Cadenza Finale . 

Primus cum Quarto dant Ala mi" re T quoque- Sextus. 
Ffa ut. Secundus-; Cfol fa ut Tertius tibi notat, . 
Cum eo Quintus , Oftavufque fignat ibidem : 
Septimus in Dla fol re fuum ponit E u o u a e . 
) 

U Tuono. ll.Tuon. Ul.Tuo. ty.Tuo* V.Tuo. ITUTuo. ITU.Tuo. Vin.Tue^ 

_*£ — m - m — w — 

zgx 
_ICE 

N-

Sfftemty 0'Seals i\'Gutic- Re 1*. Re fa. Mi fa. Mi la. Fa fa. Fa !a . 
Siflemt, oGama de'Franz,. Re la. Re fa . Mi ut. Mi la. Fa u t . Fa Ia . 

Utfo!'. Ut fa. 
Sol re-- Sol ut » 

(i3g)• Francbin. Gaffiiriiu Fraff. Mufi. lib. T. cap. 8. Nihi l enim repre-
fentat. E U O U A E : nifi sEcUlOrUm. AraEn: funt enim omnes ejus vocales cau
sa brevitatis in unum collects:: la qual- formola trovafi. in tal modo- notata, 

(140), Ejprefje tali Formole ritrovanfi dai due- Autori del Cod. Vatic, n.-
t,.t2Q.. fopra riferiti alia pag- 37-5. Annotaz. ( 1 3 6 ) , da. Prosdocimo de Belde-
tnandis- (loc- cit.), Francbin. Gaffurio (P rati.-Muff.) ,.. P . Bonaventura da Bre-
.fcja&oc. cit), P. Angela daPicitono (Fior- Angeli- di Mufi.)., Biagio Rof-
J'etti (Rudim. Mufi. J, ; ed in oltre neu Cantorhii Romani ftampafr nel i'*3*-
-.550. 15615. j vel Canto.r'mo Caffinenfe ; nell'Antipbonar- abbreviat. Ord. Car-
tufienf. * nel Procefffonar. Ord. Pradicator. ; dal P. Stefano Vannea (Recan» 
i& Mufi. JLur-),£ nella. Regola del Canta Fevma Ambrqf.. 

\ \ 
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Evvi inoltre in ogni Intonazione una Nota, che noi dire-
mo Principle, o Caratterifiica (141)* l a <luale i'eg°la t u t t e 

le altre fillabe, che precedono V una e T altra Cadenza, la 
jeW/i cioe, e la finale; e poiche alia moltiplicazione di 
tali fillabe, quefta fola Nota fi moltiplica, e non verun' 
altra: percib ella k, che caratterizza la Cantilena , o fia il 
Tuono, e dagli altri Tuoni il diftingue; benche non da per 
fe fola, a dir vero, ma congiunta con ciafcuno delli tre 
Paffi accennati, co5 quali ftabilmente conferva infeparabile 
relazione. Or effendo in qualfivoglia Tuono, o Cantilena 
fempre mai invariabili la Nota caratterifiica, e la Cadenza 
•media : quefte fi danno a conofcere per elementi efenziali 

A a a 2 a tut-
1 1 

(141) Tra i varj vocaboli, co' quali indicata venne quefta Nota Caratteri-
ftica , merita fpezial menzione quello , con cui Guido Aretino (Microlog. cap. 12) 
chiamolla Tenore . Tenor vero, ideft mora ultima: vocis, qui in fillaba quan-
tulufcumque eft amplior . L'.ejatta fpofizione di una tal dottrina abbiamo da* 
Gioanni Coitonio (de Mufica cap. n . ) Sicut autem octo funt toni, ita & ofto 
eorundem funt tenores. Tenor autem a teneo , fie nitor a niteo , & a fplendeo 
fplendor. Etiam tenores quidem in mufica vocamus ubi prima fillaba feculo
rum amen cujuslibet toni incipitur. Quafi enim claves modulationis tenent, & 
ad cantum cognofcendum nobis aditum dant. Scilicet _t moram ultimae vocis 
Wido tenorem vocat. Notandum autem quod ficut fines ofto tonorum in quatuor 
notis, quae ob id tk finales dicuntur , difpofitse funt, fie ofto tenoribus videli
cet tonorum aptitudinibus nota: quatuor adtributa: funt, fcilicet diverfo modo. 
Semper enim duorum troporum finis ad unam refpicit, itemque duorum ad 
unam & fie per cetera . In tenoribus vero non ita eft. Nam nunc quidem unus 
in una, nunc vero tres in una corfiderantur. Eft autem in F. tenor iecundi 
toni. In A. acuta, primi, quarti , fexti . In C. (acuta) tertii, quinti , oftavi. 
In D. (acuta) feptimi. Cib non oftante, fe in luogo di Tenore , ci Jiam ferviti 
della voce Caratterifiica per contradiftinguere quefta tal Nota, cib e fiato per 
levare ogni equivoco , giacche il nome di Tenore , fra i varij Jignificati, che 
egli ha, (U che s'incontra in molti altri Vocaboli), Ji diftingue fingolarmen
te , come a noto , per una delle quattro Parti principali della Mufica figurata , 
the giocofamente efprejfo venne dal P. D.Teofilo Eolengo fotto nome di Merli. 
no Coccajo (Macaronea 20.) coi feguenu verfi*. 

Plus aufcultantum Sopranus captat orecchias 
Sed Tenor eft vocum re_tor, vel guida Tonorum 
Altus Apollineum carmen depingit & ornat, 
Baflus aiit voces ingralfat, firmat, & auget. 

iervtr patranno i feguenft verfi, non folo per indicar il Principio di ogni 
•buouae , ma per rkonofcere Jpezialmente la Nota da noi chiamata Caratteri. 
iuca , Jempre la fteffa , si nel principio , che nel fine d' ogni Intonazione 

Re la Primus habet: Re fa, datur inde Secundo: 
Terno ad Sextam, Mi fa: at Mi la Quartus habebit: 
Fa fa fert Qiiintus.: Fa la concedito Sexto: 
Septime vis Ut fol: Ut fa, uoftreme requiris. 

1 



- . 

37B DiJJertazione Terza. 
a tutta V Intonazione ; laddove il Principio della medefima 
Intonazione, e la Cadenza finale, effendo variabili, ne fono 
parti foltanto accidental!". 

Nulla trovo piu adatto alia pienaintelligenza del fin 
qui det to , che 1' Intonazione offertaci del fecondo Tuono. 
La Rubrica delle Salmodie efigendo quattro modi di cele-
brarle col miniftero della fteffa Intonazione , ha ftabilite a 
ciafcuna altrettante formole, Tuna deftinata al Rito fefti-
i io , fia Doppio, fia Semidoppio; la feconda al Feriale, o 
Semplice; V altra alii due Cantici Evangelici; la quarta al 
Salmo degli Introiti, che chiameremo So leant'. In ciafcun 
modo e da notarfi la Cadenza media, e la Nota caratteri
fiica dell' Intonazione, amendue, ftante la prefente dottri-
na , ovunque inalterabili. Si oftervino adunque le quattro 
formole diftinte I. I I . I I I . IV. efprimenti partitameme i 
rifpettivi lcr modi, 

I, Fe/Iivo. 
r . . . . 1 r ; ' i { • ———*x 
Sic incipit. Sic mediatur. Et fie finitur . 

A B C 

tf w-u- jjfjjP^rMJ^Z HMHHfrjr 
*H 

D E D 

Dixit Domi nus Domi no me o: * £e de a dextris me is.. 

II. Feriale. 
r~—-....J. i"~ "~ '1 

Sic mcipit, Sic mediatur -
A B 

1 S H H H W I > I > M - -___•*•«—=r 

1—~————-—--j 
Et fie finitur. 

Q 

D E D 

Dixit Pbminus Domino me o : * fe de a dextris ms is, 

ith 



Sic incipit. Sic mediatur . 
A B 

Difiertazione Terza, $79 

III Cantico. 
-» r 

£f _/«e finitur . 
C 

D E D 

Benediiflus Domi nus De us rf ra e l :* Quia vifi tavit et fecit redemptionem plebis fu*. 

IV. Solenne o Introito. 
— 1 r : 

Sic incipit. Sic mediatur , 
A B 

W__*i_?ii_____ 

Et fie finitur. 
C 

" PL" te 

D E D 

Deus iu d i c t u m tu um re gi da :* Et in fti ti am tuam ft li o re gis.-

Quefte quattro formole hanno di comune fuperior-
mente tre curve fegnate A fie incipit, B fie mediatur, G et 
fie finitur, che fono i tre Paffi d' ogni Intonazione o Can. 
tilena colle rette fottopofte all'unione delle curve interfe-
canti le RjgHe, e diviforie d 'ogni elemento nel Canto fer
mo, chiamate Paufe , Neume, o Stanghette ( 1 4 2 ) . Hanno 

infe-
H II I I - • • • U___ 1 . _ . » . ^ . . . . . . - \ — . . _T • - - - -' • - Tf _ • • -' - • . . __.- i l l I • INI H • • 1 I . . . _ _ , 

(142) Franchin. Gaffurius Mufi. Pratt, lib.x. cap.%. Neuma enim eft vo
cum , feu notularum unica refpiratione congrue pronunciandarum aggregatio •• 
Neiima graece : latine nutus folet interpretari. Defcribunt enim notatores in An-
tiphonis & Nofturnis , Refponforiis atque Giadualibus ipfam certa linea in mo-
dura paufse cantilenas terminantis omnia linearum intervalla compieftente I di-
videntem diftin .Hones: qua quidem innuunt vocis ipfius refpirationem . Mar. 
(bet de Padua L.xidar. Mufi. Plana Cod. Ambrof. an. 1274. Tratt. 13. cap, 
1. Profdocimus de Beldemandis loc. cit. Nicol. Vollicius Encbirid. Mufi. lib. 3. 
cap. 4. Zarlino Inft. Harmon. P. 3. cap. 53. Nell' accennato fenfo non elle 
luogo quefto vocabolo Neuma , fe nonchi dopo I' X.I. fecolo , in cui Guido Are
tino', come alia pag. 184% Differt. K Annot. ( 6 6 ) riferito abbiamo, inventa It 
Righe pe** frapporvi i Punti caudati . Se ne fervirono per efprimere ora la Se-
quenzafolita cantarfi nella Meffa: Poft Alleluja , quedam melodia neumatum 
cantatur, quod fequentiam quidam appellant (Uldarkus lib. i. Confuet. Clu-
rZiac. cap.ti.); Ora il Canto fu'l fine dell' Antifona*. In quovis tono eft 
neuma proprium , & dicitur ilia" melodia , quae fit in caudis Antiphonarum.p 
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inferiormente a finiftra un D , e a deftra un E . Quefto 
colla curva foggetta lega le Note formative della Cadenza 
media, fegnate per lo mezzo di linee punteggiate; e quel. 
lo colla linea punteggiata dimoilra la Nota caratterifiica • 
ed amendue D ed E coftiruifcono le parti nelle Intonazio. 
xi immutabili, e di qui efenziali. Le Note poi , ed i tratti 
rimanenti , che a nulla fervono fe non fe alia varia digni. 
ta del Ri to , come riempiture , ed abbigliamenti dell'Intona. 
%ione effer devono, e fono nelle Formole I. I I . I I I . IV . , 
ficcome qua e l a , e piu e meno mutabili, cosi alia mede. 
fima Intonazione accidentali. Da quefta fpiegazione fpettan. 
te al Secondo Tuono? riceveranno gli altri fette quanto lu. 

me 
{Gregorian. Pfatmod. Encbirid.) ; ed ora il Canto, che fesnie V Alleluja 
moris enim fuit , ut poft Alleluya cartaretur Neuma . Nomir.abatur autem Neu*. 
ma cantus , qui fequebatur Alleluya (Belethns.de Divin, Ofik. cap. 121.) • ei 
altri fij; nifi cat i , che rifenft vengono dal J)n Cange (GlofTar. Med.''to1'Inf. 
Lau) da Mor fig r: or Gulielm. Dinar do (Faiipnal. Divin. jOffic. lib. <. cap. 2. 
num. 32.) da D. Pietro Cerone ( Melopeo lib. 2. cap. 41. 4 1 ) . da Monfi. 
gnor Domentco Giorgi (He Liturg. Pon:. Pent. Tom. 2. lib. 3. DijTe-t. IV. 
num. -xvu.iO_.fAe a fid una, Jj.eciale fpiegazione della Neuma 'dopo I Alleluia 
m queju lermmt. ,Mos .erat Cantorum , ut ad poftremum Alleluia in Gradali 
longam notam fuper litteram A. .mcdulatione prot iaherent , quam modulatio-
nem nrs t e rmi t t tba r t , fi car.tar.da effet it.quentia ; piii precill-Me ce In dimo-
fir a Guftlermo de Pcdio (Ccmmentar. Mi fie. lib. <. .cap. *i. pa?. 46. terg.): 
Notulaium autem ligatarum acervos: neumam mufici appellare confueveiurt. 
tu ntenuto un tale .vocabolo unicamente nel Gradi.ale de Moraci Cartifiani 
Ediz. Par,f.j-7S. Confueturio Majoris Cartuf.a? pro Neumate . Neuma five Ju -
bilus quod aliquando eft in fine verfus de Alleluia in die fua propria tantum 
c a n t a t u r , . & r o n . alias Soggfigne in oltre il Du Cange: NerimJe, prseterea 
in Mufica dicuntur JNo te , quas muficales dicimus .- unde Neumare eft notas 
verbis ;mufice _decantandis fuperaddere. / / che rifcontrafi in Guido Aretino 
(Epijl. ipfius Guidonis .adMichaelem Monachum Pompofianum ex Cod. Ambrofi) 
S. quam ergo v o c e m , vel neumam vis ita memorise commerdare , & ubicunque 
b i . i f i . " 9 U O q " e " " f u ' 9V6?1 ftias, vel nefcias tibi mox ilium .& indu-
cuZJrT^TT;- d £ b e S J P f a n E v o c e m • vel ipfam neumam in capite i i i -
ffiSSrW^AT' Confermafi pur anche coll'autoritddi Gio
anni Cottomo (Mufica ad Fulgent. Anglor. Antifi. cap.xX1.) Quid utilitatis 
afferan neume a Guidone inverite. Refta dunque i' g\L*TnoLi folamente in 

V i r g o i a , S b a n a , R t l p n o s D u W i o n e , e Stanghetta. Vedi la Reeola del 

fc P iZliiTd^ __£ T P- ? \ ¥ r ° m°™J Introd. di Canto ffrmo cap. 
M a r ^ T T j ^ l ^ L t ^ P ^ ; & * * f e ? ^odL Canto 

« 2 # ? J h"7ui s: Rr *%&% * ^oifTZz^tat 
C 34. U. Carlo Ant. Porta Ferrari Cant. Fer. Ecclef. cap. ^m9%tQrcl^ * 
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N 

EE"i 3J*« Dlafolrc. Dorius. ZProtus Autenticus. $ • ^ ? . 

Fefiiv. 

• gEj^_ffi_!*gJS<E *MMS^«J^1» I»»«^ |» !WSS 
P/44.Eru ctavit cor meum verbumbonum : * dico ego o p e r a mea regi . 2. Finalis. 

Fer. 

3. F««. 

^!^^____^_^!!_^SiJs*S^^Sit5iiKl^i5w^ 
P/.U4.Dilexi, quonia ex au di et Dominus* vocem o r a ti 0 nis me * • S- Finalis 

Cantic. 

V 

*__baacid! 
6. Fin. 

^f^^Sa!®5Ss 
Magni ficat anima me a Dominu 
Bene dictusDonus De us I fra el, * Quia vi fi tavit,et fecit redepti one plebis fu x 

Introit. 

^ H H H l r f W ^ i ^J^HWHW»wAr j f |^ te j 
P/.tS.Gxli enarrat glo ri a De i , fteto pera manuu ejus anunti at firmamentu. a. Finalis J* 3. Fin 

J F ^ J5» Dlafotre* Hj/podoriuf. Proti Plaga. $« P / ^ 
- t C HofcA#S. Pflmod. IL Toni. 

Fefiiv. 

p:=:--g-j|-»-W-̂ r-W-W- w w • M m u w w 
__ESC3_E*: 

PA 2. Qua re fre mu e runt Gen tes., * « po pu li mc di t a ti funt i na ni a. 

Fer, 

f=E^^H^-te-^H«-H^~w--»-H^ : :r. —W-w-*— W—W-W-u 
IWE* 

t= 
Tf. 127. Be a ti omnes qui ti ment D o m i num, ft qui ambu lant in vi is e jus. 

Cantic. 

E*±W »**• • * * - • - # - WWWWWWWWWWW » B W i St 
Magni fi cat a ni ma me a Doiium 

Be ne di ctus Dominus De us I fra el»ft qu ia vi fi tavit, et fe cit redem pti o nem pie bis fu t, 

Introit. 

j__^^^^^^^^g^^^^^gs^_^i ̂ jfaffw 
P/92.Dominusregnavit,de co rem indutus ei.:ftirrdutuse(. Donusfortitudinem,ec precinxitfe. 2. Fititlii, 

EZz*Z > £ • Eiami. Phry^ius. Deuterus Autenticus* (£•• Aut, 

~W OmUZOeAGlS, Pfalmod. III. Toni. 
Fefi. 

-JLZ -w»wH»pl~K_rtt : • * # + • 
^Z 

P/1Q9. Di xit Dominus Domino me o , * Se de a dex tris me is. 

Fer. " 
3F^JH_HJH|-W- H p - W - ^ - ^ - j H g ^ j * -

_u finalis. 

P/.Oi.Nonne D« o fub j .c ta e rit a ni ma me a? # ab ip fo e nim fa lu ta re me um 

MUM ' pi 1 

-m m wwitww w w w w w w w~ 
Ma gni ficat a ni ma me a Dominum 
Be ne didtus JQominusDe us I fra e l , * qui a vi fi ta vit,et fe cit re demptio nem pie bis fu x . 

Introit. 

Pf.nS. Be a t i immacu la ti in vi a : * qui am bulant in Je ge Domi n i . a. Finalis. 

•J-** ^ * Eiami. Hi/pop h rt/g iu s. Deuteri Piag a . (R, Piag. 
' ^ £ H o J o P a ^ Pfalmod. IV. Toni. 

Fefi. 

~-m—w-^H-*HBhtt-a.-H--i W#-m-fr- E-n-^^-n-n-^-i^N-^ [ l^-^-nXy 
P/.129.De pro fun dis clamavi ad te D o m i n e : ft Do mine ex audi vocem me am. 2. Finalit. 

Fer. 

PE g j fcgH ^ jz fc fcgr ic m t » M 
Vf. 121. Lae ta tus fum in his quae die ta flint mi hi : * in do mum Do mi ni i bi mus. 

Cantic. 

IIE 

'̂ WEgC^EZ! - y ^ ^ - f t ^ ^ « H f r y ¥ ^ 
Ma gni fi cat a ni ma me a Do minum. 
Be ne di ctus Dominus De us 1 fra e l , ft q u i a vi ft ta vit,et feci t re dempti o nem pie bis fu se. 

Introit. 

P7-.65.Jubi late De o omi»is ter r a j * pfalmu dicite nomini ejus: date gloria la udis ejus- z. Finalit. 

gE»- J* Ffiut. Lt/dius. Tritus Autenticus. 1^« Aut* 
N O I O M N E , Pfalmod. V. Toni, 

Pf. 16. Ex au di Do mi ne juf ti ti am me am : # 

Fer. 

-i PHM^PH^ 

in ten de de pre ca t i o nem me am, 

H . H H H H , M M W-*-y-W-
Pf.TJ- Atten di te popu le me us legem meam: ft in cli na te aurem veftram in verba o rit me i . 

Cantic. 

I E - ^ W ^ W - W - W H ^ * * " ^ I T P H H H H S - W ^ W ^ W - ^ 

Magni fi cat » ni ma me _ Dominum. 
Be nc di ecus Do minus De ua I fra e l , # qui a vi fi ta vit , et fe cit re dempti onem pie bis fu « • 

Introit. 

-g^E J . FJatit. Hypolydius. Trki Plaga. ^ Piag. 
£jjt A N N ^ . Pfalmod. VI. Toni. 

Fefi. 

j € - H i 
-^_Ht-IMH I I W-y-H- W • W • W -f<—bj—pj— • y 

P/.96. Do mi nus re gna vit ex ul tet ter ra : # lae ten tur in fu Ix mul t x . 

Fer. 

£ g MM H H H - W - W y-p>- •• w pi w w-pi a -a , jjpi*E3CE|f 
^ 8 4 . B e ne di xif ti Do mi ne ter ram tu am : * a ver tif ti cap ci vi ta ten* Ja cob. 

Cantic. 

^-^-t_^«Hp-^H-p>^-p1»-^-l-Pl 
Ma gni ficat a ni ma me a Doiium 
Be nc di ctus D o m i n u . D c u i I C . c l , # qui a vl H ci vit, ec /c cit re dempti o nem pie bis tit «c. 

Introit. 

fc^B±fl?ww_Pii¥i^¥ii^^^5^|gS_S^H^ ^j^E*___^!___^_^_^_^^__^E____i_-_^g^__i 
P / l i „.IT_.u.niin rt_.«_ ~ _ i : . . : _ . _ . : . « _ : _ i _ tn / - . « . ' __ •_ .» _ _ . - . - _ _•• I J . . ™* ̂ . • ._ «_ : _ : _ - _ _ _ . _ _ . d_ r»_ .... _ _ . . . • ._ J _ _ ^ _ . _ . r_ P/.t2.UfquequoDofieoblivifcerisme infinem>*Ufquequo avertisfa ci e tuam a me ? 2. Finalis. 3- Fin. P/.24. Ad te Do mi ne ie va vi a nimam m e a m : *i Deus me us in te conf ido, non 0 ru befcam. 

* 3 ~ yt8* GJblreut. Mixoludius. Tetrardus Autenticus. f&^Aut. 
S r NOWM3ST5-. Pfilmod. VII. Toni. 

Fefi. 

gdSSggi^^ M 3a|'ls|:?:i_lMHM 

2. Finalis. 

'HHlAlM.k 

3« /»'«• F/.u6.L_ uda te Dominu omnesCentes: # l a u d a te e um omnes popu l i . 

Fer. 
?£=ixmM3^^ JtptiK>Tpt3tpmp13.*ptigi 

Pf. 42. Ju di ca me De us, et di fcerne causa me a de gente non saifta, # ab homine in i fluo et do lo fo e ru e me. 

Cantic. 

-p.-

Ma gni fi cat a ni ma me a Do minu, 
Be ne cfictusDominus De us I fra e l , * qui a vi fi ta vit, «t fe cit redempti onem plebis fu x. 
Introit. 

•-*-* >^>, Gfolreut. Hypomixolj/dius. TetrardiPlaga. I J , P / J ^ , 

¥ 5 NOEAKE. ^P/S^W./. r / / / . To/?/. 
Fjfi. . 

f - — _ „ • W • W I M H P H P ^ - M M ^ 
w 

W W WW WW W W WW n-
P/.103. Bene die a ni ma me a D o m i n o : * Do mi ne De us mc us magni fi ca tus es ve he men ter. 

Fer. 

-M-W-W-W-W-W-W-W-W WW W• y # 
HEJC! 

P/.47. Magnus Do mi nus. et lau da ki lis ni mis, * in ci vi ta te De i noftri, in mon te fancto e jus , 

Cantic. 

g-^-J.-W^^HB^-WH 3 CWW :»-W-
»__—-<PP)__.--^^.PU—_- • - • — — . — I . ••_•• „ ! . - , , .,. II I •'••! ! • _ • • • • 

Ma gni fi cat 

wwwwwwww-ww-w *-w-w-
a ni ma me a Doiium. 

Be ne di ctus Dominus De us I fra e l , * , qu ia vi fi ta vit, et fe cit redempti onem pie bis fii x . 

Introit. — j j l u U i , k , 

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 1 ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ->ĝ qi¥i«l| jE^j^^jj^K^ ^ ^ w ^ ~^$Kj&* 
tf.26.Oo nji nus il lumi na ci p n e a , ft «t ft LIH .me a quern t ime bo> a. Fimlit, P/.90.Qui ha bitat in adju to ri • Ai ti fei mi ,* in protecti one De i coe li -commo rabi tur . 2. Finalis. ' 

• 
1 I I r- ^- ' i 

j ^ ^ a k . 
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DifertazJone 7erz^» 38t 
me fa meftieri a rifcontrare in ciafcuno la Caratterifiica, 
la Cadenza media , e gli Ornamenti (14J } . 

Una tal forma di Salmeggiare fu nella Chiefa mai 
fempre si cautamente offervata * e dai prifchi Padri noftri 
si fcrupolofamente voluta, che quante volte ofaron gli 
Eretici di variarla, altrettante oppugnad efli furono, e fin 
con gli anatemi fuLminati C44-) * Cosi di. Paolo Samofate-

TiOr 
. — 1, . . • • , • „ , , . 1 . . . 

C14O Sembra , che le Intonazioni de1 Salmi , il Ca-ito de' qnali fin dal' 
principio della nafcente Chiefa fu fempre in ufo , e precedette fenza dubbio 
qualfivoglia altra Cantilena pofteriormente introdotta di dntifone , Refpon fori] , 
Introiti etc, , awebbero dovtto- con akune Cifre , o Nne regolatrici della Voce 

ticamente a not armoftrata lono appunfo , per quanto to fappia , le Intonazi oni
ric. Salmi. Di tutte V altre Cantilene Ecclefiafticbe, ed anche delle Cadenze 
finali: dei'Canto< de Salmi, d'ette E u o u a e ' , , flam- bensi debitor! agli antichi 
amanuenji del Gregoriano Antifonario ,- i dualr difiintamente ne'loro- Codici 
le hanno a noi- tramandate: ma dei P r incLio , e della- Cadenza m.dia- delle-
Salmfidicjbe* Infqriazionii, ne in effi, ner it tuna V antecedente antichita non e 
facile rinvenime in ifcritto un vejiigio .- Certo e , che dopo d' avere io ufata: 
la piii efatta,. e-poffioile diligenza, non m' e riuf'cito- di fcuoprir Autore,. che 
praticamente abbia in alcun modo contraffegnate le Intonazioni , piii vetufto di 
Giovanni. Cottonio r il quale- verijimilmente fiori nel XII. Secolo. Ma poichS 
da. lui. non abbiamo, Je non cbe il P r inc ip io , e le Cadenze finali, m' l conve-
mito, per fupplire alle fue mancanze delle Cadenze medie non folo, ma an
cora della varietd de Riti,. ricorrere alii due lodati Anonimi del Codice Vati-
cano n.<-ncj, a Profdocimo de Beldemandis , e a Giovanni Guidetti Bologneje-
Capellano di Gregorio Papa XIII. e benetiZato di S. Pietro in Vaticano-, la 
dihgenza del quale- nel race a gli ere e pubblk are colle ft amp e fra le Cantilene 
Jagre, cbe Jervono all' Offizio divino, anche le Intonazioni de* Salmi , da effo 
medefimo ci viene de fcritta- (Direilor.. Chor'Z ad ufum Sacrofl Bafilic. Vatic 
tpift.. ad. Capitul'.): in quefti termini: Licet in Muficis notis collocandis , con-
jungendis r itparandis , augendis ,. expungendis , cum vetuftis Vatican* noilrx 
Baulicse ,. turn- recentioribus Antiphonarijs , ac. Pfalterijs- ufus firerim , nequa-
quam. tamen ,- aut illis.,. aut. judicio meo fiderc volui ,. fed viro Muiica: artis 
facile principi Joanni Petro Aloifio. Prxneflino capelbe noltee magiltro ,. opus 
wtum-inl: ,1 C i .ndum, ac corrig-ndum. tradidi, . quod ille pro ingenita fibi hu-
maaitafc eincere. non gravatus , me in- earn* opinionem addtrxi t , u t credam. li~ 
prum. hunc pro emendatiliimo ,, atque ablblutiifimo in hoc opere- haberi- pole- . 
_._fii? pe/ ahr° la / :"* diliZe>lzcv foltanto- eftefa alle Intonazioni. Fe r i a l i , * 
e c u ve ,.ed. avendo. ommeffe quelle de' due Can t i c i , e degl' Introiti ,. quefte ho-
aovuto- nlevare da - FrancUn Gaffurio, dal P. Stefano Vanneo ,. dal Cantorino-
ail uh-de Canonici Regol. di S. Sal vat ore , e dai libri in pergamena di que
fta noftra Cineja probabilmente fcritti verfo'I fine del Secolo XllLYeiilaTav.il. 

M44> Kxecratu. pariter Catholic* Ecclefia modos illos mmicos , atque ' 
cantus,. qut a. Genniibus. fuis ipforum ritibus adhiberi confueverunt; fed & il-

• 

http://XllLYeiilaTav.il


I 

I 
i 

m 

382. DiffertdzjoiM ler&a. 
no leggiamo, che nel fecondo Concilio d' Antiochia circa 
\* anno di Crifto 270. fu condennato, non tanto per gl{ 
ereticali dommi, che fofteneva , quanto per la temeritsi 
(145) d' aver baiiditi da ouella Chiefa, di cui era Vefco
vo , i confueti Salmi, e Canti Davidici, e ibiiituite in lor 
vece Cantilene fciocche in di lui propria lod-e . Cosi i Do. 
natifti, i quali, al riferire di S. Agoftino (14S), la vetufta 
Salmodia Ecclefiaftica riprovando, nuovi Salmi inventaro-
n o , € nuova foggia di Canto, nel Sinodo di Roma dal 
Pontefice $. Melchiade f a n n o 313. condennati furono, e 
in quello d' Aries V anno fegpente nel Ponteficato di San 
Silveftro. Contro de* Meleziani, condennati Tanno 325. 
nel fagrofanto primo Concilio cli Nicea , aimofli il zelo 
dell ' invitto S. Atanagio, e -perpe-tua guerra per teftimo-
nianza di Teodcreto (147) lor moffe, non per altra ca. 
gione , fie non p.rch£ indecentemente, e in un certo mo. 
<lo ridicolo cantavano i Salmi, accompagnando il facro 
Canto collo sbattimento delle mani, e co' falti, e col Sue-
no di molte campanelle appefe a una fune. Collegatifi po. 
fcia coftoro con An'o, queft' empio Erefiarca, gl* indecent! 
lor balli nella fua Sena introducendo, nuovi Cantici, fu 
2 me tri di Sotadc, Poeta antico diffolutiflimo (148), e nuo-

ve 

l o s , qui reliftis Davidicis Pfalmis, concinerent proprio inger io tymnos exco
gitates , ad novofque compofitos modulos . Card. Baronio all' anno di Crifto 
60 , num. '34. 

("14$) Nell'Epifiola. Sihodka de'Padri di quel Concilio a S.Dionigi Som-
mo Pontefice, tra 1' a lire cofe fi legge: Porro quid vobis in memoriam revo-
.cemus , quae decantaii folent, tanquam recentiores , & a viris recentioris me
moriae editos explofeiit f Paolo Samofateno~) , & in media Ecclefia folenni Pa-
fchatis die , mulieres , q-uae inanes cantilenas , quas fi qtiifpiam audiret, plane 
exhorrefceret, in ipfius laudem funderent, pararit ? Nella Collezione de' Conci-
fj della Edizione Veneta. 1728 Tom. 1. pag. git. 

(146) Ut Donatifk nos reprehendant, quod fobrie pfallimus in Ecclefia 
.divina Cantica Pruphetarum , cum ipfi ebrietates fuas ad canticum pfalmorum 
humano ingenio corr.p_fiitorum , quafi ad tubas exhortationis infiamment. Libro 
z. five Epifi. 2. al Jamuarium , qua eft 55. in ordine, Tomo 2. Edit. Maur. 
Jfntuerp. pag. 107. 

O47) Tanquam lliberi, & fui jufis, ilia quoque ridicula excogitayenint 
CMeletiani') , cum pli.ufu manuum , & quadam faltatione hymnos concinere, 
& multa tintinnabula funi appenfa movere , & alia his fimilia . Qua de caufa 
magnus ille Atharaiaus perpetuo cum eis beilum geffit. Libro 4. Hareticar, F«-
bular. J om. i. Edit. Colon. 1567. pag. 438. 

CM8) Jul, C^J. Staliger. Poet. lib. 1. Cap. 55. Sunt & alia poemata minus fe-

f 
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tazioni compofe, formandone un volume, e furro. 

gandole a quelle de'Salmi (149); il qual libro nel pre-
detto Generale Niceno Concilio fu folennemente profcnt. 
to ( 1 5 0 ) , anzi dall5 Imperiale Editto del Magno Ceihnti-
n o , fotto pena di morte a chiunque ofaffe di ritenerfelo, 
condennato alle fiamme (151). Per la qual cofa merita-
mente il grande Atanagio ebbe a d i re , che Ario avea 
pretefo di emulare non folamente Sotade, Poeta fcoftuma-
tiffimo, abbominato da'fuoi fteffi Gentili, ma ancora T i n . 
degna ballerina figlia di Erodiade (152), la quale in pre-
mio degli fconci fuoi falti dimand6, ed ottenne il Capo 
venerabile del Precurfore (153). Anche gli Apollinarifti, 
inventori di Salmi, e di Canti diverfi da quelli, ch' erano 
in ufo nella Chiefa Cattclica (154) 1'anno 373. da S. Da-

B b b mafo 
• '—" y 
vera : quaedam etiam impudica , ut J o n i c a , h Sotadica , &c quae fefcenina di-
cebarnus, focia Hymenacorum . Jonicus cantus in poemate quidem turp is , 
omnes molles. Iccirco ille etiam Cinaedicus appellatus a nefanda turpitudine : 
& Sotadicus, propterea quod Sotades Maronites in eo plurimum excellui t . 

(149) Fazio nel Compendio della Storia Ecclefiaftica di Filoftorgio , pag. 
470. n, 1. dell' Edizione Moguntina d'Arrigo Valefio 1679. riferifce , che cote-
fto ftorico Ariano ait , Arium , cum ab Ecclefia recefliffet, cantica nautica , & 
molendinana , ac viatoria confcripfiffe , aliaque ejufmodi compofuiffe , quae cer-
tis modulationibus aptavit , prout unicuique cantico convenire exiftimabat: at
que ita imperitiorum animos fuavitate cantus ad impietatem fuam feniim ab-
duxi l fe . 

(150) Porro fciendum eft, Arium de opinione fua librum quendam com
pofuiffe, quern Thaliam infcripfit: Eft autem dicendi genus m o l l e , ac diffoltt-
tum , Sqtadicis carminibus non abfimile . Quern quidem librum nunc temporis 
etiam Synodus QNicana) condemnavit. Socrates Hifi: Ecclef. lib. I. cap. 9. 
pag. 26. Edit. Reg. Taurin. i747. 

(151) Si quis forte liber ab Ario confcriptus reperiatur , flammis eum ab-
iumi praecipimus : ut non folum prava illius doftrina funditus aboleatur, fed 
ne monumentum quidem ejus ullum pofteritati relinquatur . Illud etiam denun-
tio , quod h quis librum ab Ario compofitum occultalfe deprehenfus fit, nee 
eum itatim oblatum igne combufferit, mortis pcenam fubibit. Simul atque enim 
in Hoc lacinore fuerit deprehenfus , capital! fupplicio ferietur . Epifi. Gonftdnti-
m ad Epijcopos b- Plebes apud eundem, ibid. pag. 27. 

CM 2 ) Marci cap. 6. verf. 22. 

Vl 

/ in, «.<£ "• -*v*"» *-•- > «• nuam neroaiaais repereiunt . Namque & illius tra-
& h u i m T i f ? ^ ^ ° r e S A r i " S ' T h a l i a s <lu o c tu e ' P f e ^ r i b e n d o , imitatus eft , 
Eft _E^EI , cC1_ f a l t a t l 0 n e m &is in Dominum maledifiis faltar.do & ludendo 
cu j m i u a t u s S.Atbanafius Oratione I. Qal. If) contra 'Ariur.cs Edit. Maur. 
Xans l . i . p . i , pag_ 4Q6_ v / 

0 5 4 ) In aids quoque civitatibus feparatim. conventus agere ceperunt Tub E-
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mafo nel Concilio Romano, e poi l 'anno 381. da' Padri 
del Secondo Generate Concilio furono condennati. 

Era gia a tutti coftoro gran tempo innanzi precor-
fo quel Valentino, il quale con fomma impudenza, per 
ufar le parole di Tenulliano (155 .* ripudib i Salmi di 
David, confarcinandone con Canto proporzionato altri di. 
verfi, Apfiata, ed Eretico, e Platonico da Tertulliano me
defimo (155) perci6 nominato . Ecco i famofi Autori, 
dice il celebre Pamelio ( 1 5 7 ) , che fono ftati imitati da* 
noflri moderni Cantori , e Cantatrici de' Salmi di Marot 
(158) puttofto, che di Crifto, i quali poi anche con si fatto 

inugi-

pifcopis fuae fec.se , & ritibus ufi funt ab Ecclefia Catholica alienis , praeter fa-
cros H y m n o s , qui in Ecclefia cani folent , cantica quaedam numeris adftrifta 
pfallentes , quae ab Apollinare erant excogitata. Namque hie praeter reliquam 
erudi t ionem, Poetices quoque , & omnis generis carminum gnarus , multis 
ejufmodi obleftamento captis , ut ipfi adhaererent, perfuafit. Denique viri in 
convivi is , & dum opus facerent; mulieres vero inter texendum , cantica ejus 
pfallebant. Etenim pro labore , atque otio , pro diebus feltis, ac reliquis omni
bus brevia quaedam compofuerat carmina , cunfta ad laudem divini nominit 
fpectantia . Primus autem Damafus Epifcopus urbis Romae , & una cum illo 
Petrus Alexandrinus Anti l les, cum hanc haerefim latius ferpere intellexiffent, 
Concilio Romae congregato , earn ab Ecclefia Catholica alienam effe decreve-
r u n t . Sozomen. Hift.Ecclef. lib. VI. cap. 25. pag. 230. Edit. Reg. Taur. 1747. 

0 . 0 ^ed remiffo Alexandro cum fuis fyllogifmis , quos in argumentatio-
r i ibus to rque t , etiam cum Pfalmis Valent in i , quos magna impudentia quali 
idonei alicujus auftoris interferit. De Came Chrifti num. ij. pag. 320. Edit. 
Rigaltii & Havercampj , Libro da Tertulliano , prima della fua caduta compo
fto I' anno 208 , come nella di lui vita offerva il Pamelio. Ivi, pag. x x v i n . 

0 5 6 ) Nobis quoque ad banc fpeciern Pfalmi patrocinabuntur, non quidem 
apoftatse , & haaretici , & Platonici Valentini; fed fanftiffimi, & receptiifimi 
Prophetae D a v i d . Ille apud nos canit Chrif tum, per quern fe cecinit ipfe 
Chri f tus . Idem ibid. num. 20. pag. 312. 

0 5 7 ) Agnofcant, quos auftores imitentur noftri moderni Maroticorum po-
t i u s , quam Chrifti Pfalmorum cantores & cantatrices , idque tali cum boatu , 
ut animus audientium perhorrefcat . Pamelius in Notis ad textum Tertulliani 
loc. cit. pag. 320. 

0 . 8 ) Riferifce nel fuo Dizionario il Bayle, che Clemente Marot difcepoh 
di Calvino traduffe il primo in lingua Franzef'e cinquanta Salmi , e cbe gli 
altri cento nella ifteffa lingua tradotti furono da Teodoro Beza , il quale in 
una fua lettera delli 2. Novembre 1552 afferifce , che Guglielmo Franc fu 
I' autore del Canto unifono de' medefimi. Cost il Bayle. Or cotefta traduzio* 
ne coll' accennato Canto I di nuovo ufcita dalle ftampe di Ginevra per opera 
di que' Miniftri I' anno 1723. I Luterani per altro ritennero per piii anni la 
Salmodia , e 'I Canto antico della Chiefa , come fi riconofce dal libra intitoltf 
to: Pfalmodia, hoc eft Cantica facra veteris Eccleiiae felefta , per Lucam Lof-
iium col le i la , cum Praefatione Philippi Melanthonis . Witebergse 1561. Ma »'» 
progrejjo di tempo ripudiarono anch' effi il Canto EcdeHaltico» attejianioii 
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Cantilene, e Verfioni de'Salmi preffo gli Eterodoffi. 
VERSIONE DI CLAUDIO MAROT Pfal i. ****** qui pon »biit fa « e - M o ^ g ^ i . ^ ^ r ^ . J '• * • • ; frt-

-t-t ^ - ^ ^ ^ ^ — ^ ;-ri_£r^:3E53r____^ 

•"""•»"" ,-•. . T:_. „*. - r , i . niui n'eft au train des oecheuri ar reft-, Qui des moqi 

Tavola Terza pag. jfo 

•H-.« 
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rTE__ l I. j vm y - — * ~ - ' — V - A - - V T _J . , . . • r . M a ; s nuIA & iour la Lo 1 contem pie & pns De IE ter nei, C* en en uc v. 
U ' J T a T c o n feil des malins n'a ef 5 , Qui n'eft au train des pecheur, ar refte, Qui des moqueurs au banc pla ce n a pn fe, Mais nui.t & ,ou 

F/atme «i. 7 " ^ * * * • » • «°- Miferere mei Deus fecundum magnam mifericordiam tuam^&c. - » • 
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:re utique iullitiam loquimini &c. • * i. — — * _k y 
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droit que vous fai tes? Hommes mortels, pre ten dez-vous Rendreainfi la juih ce a tous. 
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Differtazione ler&a 38s 
mzito cantano, che gli animi degli afcoltanti ne prenaono 
orrore. Benchfc non b folo il Pamelio cattolico Scrittore , 
che li rimproveri. Anche 1* Autore delle Memorie della 
Cafa di Brandemburgo, comunque i Luterani , e Calvimfti 
del Regio fuo Padrocinio fi pregino, erudito nondimeno 
q u a r e , non pu6 ammeno di non deriderli con quefti pre-
cifi fentimenti (159) . . . . tuigi il Grande, che ri-vocando 
V Editto di Nantes diede tnoti-vo a 200, 000 perfone d' ab-
landonar la patria, ed i beni loro, per odio de' Cattolici, 
per rice-vere fotto altro cielo la Comunione alia loro foggia, 
e per male intuonare in altri Templi i mecchi Salmi di Cle-
mente Marot. 

Ma che vuol farfi ? Abbiamo gia altrove accennato 
(t<5o), ed ora con piena ragione replicar pofliamo, che 
uno degli efteriori ornamenti piii maeftofi della vera Chie
fa di Dio e il Canto Salmodico, in effa introdottovi dagli 
Appoftoli. Qual maraviglia adunque, che di cotefto Canto, 
ficcome nella Sinagoga a Dio ribelle , cosi nell* altre Sette 
dalla Chiefa Cattolica feparatefi non poffa rinvenirfene ve-
run veftigio? fia, perche fcellerate ed empie il rigettarono, 
come nella primitiva Chiefa, de' Nicolaiti, e de' Gnoftici 

B b b 2 narra 

nella fua Biblioteea Teologica (Torw. II. pag. 575. Ediz. di Francfort 1^85 ) 
il Lipenio , che I' anno 162.1 Cornelio Beckers fiampb in Lipfia il Salterio di 
David in lingua Tedefca colle Cantilene fecondo la melodia della Chitfa Lu-
terana; e fuffeguentemente, che Ambrogio Lobwaffer diede in luce i Salmi di 
David tradotti in verfi Tedefchi , fecondo la melodia Franzefe , cioe Calvinia-
na del Franc , ftampati in Leyden 1'anno 1636, e riftampati in Bafilea 1' anno 
1659. Gli Inglefi pure traduffero i Salmi nel loro idioma con un Canto unifo
no affatto diverfo da quello del Franc , e ne fecero I' Edizione con quefto tito
lo: The Whole Booke of Pfalmes collected into English etc. London 1612. Fi
nalmente Giovanni Diodati Lucchefe in linguaggio Italiano traduffe i Salmi 
con Canto parimente unifono, da tutti gli altri finora accennati diverfo % 

ftampati alia macchia 1'anno 1664. Traduzioni tutte', e Cantilene fon quefte, 
ragionevolmente profcritte dalla Chiefa Cattolica. E acciocchh veggafi, quanto 
kntane elle fieno dalla gravita, e maefta, che nel Canto Salmodico della ve
ra Unefa rifplende, e che dalle divine laudi, giufta'I detto del Salmifta , in 
populo gravi laudabo te QPfal. 34. v. 1 8 . ) non dee difgiugnerfi , ftimo pregio 
aetl Opera I' efporre in una Tavola fotto gli occhi di ognuno tutte le accen
nate Cantilene Eterodoffe , mettendole in confronto di quelle della Chiefa Cat
tolica. Veggafi penib in fine del Tomo la Tavola UL 

K.l>9) Memorie per fervire alia Storia della Cafa di Brandeburgo, Ediz. 
4i Lucca. 1757. .pap. 143. 144. ° 

(160) Vedi I* Xnnotazione (80.) Qfyj pag. 356. 3-7. 
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narra Filaftrio (161), e nel fecolo dodicefimo de'Petrobu-
fiani, e de'Valdefi riferifce la Storia Ecclefiaftica ( 1 6 2 ) ; 
fia perche fuperbe, e contumaci di lor capriccio il variaro-
n o , come de' Settarj or or nominati i monumenti finora 
addotti ne rendono irrefragabile teftimonianza. La fola 
Chiefa Cattolica, Spofa unica di Gesu Crifto, ella fola ha 
il pregio d'aver cuftodita con gelofia, e confervata intatta 
quefta nobile eredita lafciatale da'fuoi Padri ; coficch£ nep. 
pure a i tempi del Magno Gregorio, quantunque riftorato. 
r e , e fe vogliaii, correttore del Canto Ecclefiaftico, ebbe 
ella neceflua di emenda veruna. 

Qua giunti, ove quefto venerabil Canto traffe , e po
fcia ritenne fempre il celcbre nome di Gregoriano , fa me-
ftieri un po' appreffarfi, a ben diftinguerne la correzione, 
ed in elfa nominatamente il cangiamento, che ad elfo ac-
cadde, affine di piu ficuramente trarci fuor di que'fcogli, 
ove s' afcondono gli equivochi, 

A tanto, nulla meglio torna in acconcio, che il pren-
der lume da quanto ci lafcio fcritto fu tal propofito Giovan
ni Diacono; anzi fe mai altrove , qui fa duopo diligente-
mente afcoltarlo, allorche giunto alle piii mernorabili gefta 
di si gran Ponterice, cosi fcrive ( i6-\ ) : Tutte le confuetu* 
dini, ehe contro I' antica Tradiziotie Apo/tolica a-vea conofciu-
to puil'dar nuj-vamsnte I cioe de' Miniftri, de' Cantori, de' 
Laid famigliarmsnte aderenti al Tontefice , . . . da tutto il 
Corpo della S, Chiefa uni-verfale fegrtgo , e fotto I' interpofi* 

zione 
I , 1 . . J i i - 1 — 

(161) Videtur Valentinus una cum Nicolaitis , &c Gnofticis , quibus eum 
errorem adferibit Philaftrius , non agnovilfe Pfalmos Dav id . Pamelius in Notis 
ad 'Lermllianum loc. cit. pag. 320. 

(162) Il P. Francejco Van-Ranft dell' Ordine de' Predicatori, nella fua Sto
ria delV Erefie , e degli F.retici , Ediz. Feneta 1735. al dodicefimo fecolo • pag. 
201. cosi fcrive: Henricus patria Tolofanus , Religiofus Apoftata , addidit Pe-
trobrufianse Hazrefi , Deum irrideri cantibus Ecclefiafticis ; e alia pag. 207. ne
ver an do gli errori de'Valdefi, dice,, che il nono di effi era quefto: Fruftra 
tem_ us teritur in cantibus Ecclefiafticis. 

( 1 . 3 ) Omnes confuetudines, quas contra prifcam Traditionem Apoftolicam 
novher pullulaTe cognoverat, videlicet de Mimftr is , de Cantoribus, de Laicis 
Pontifici familiariter a d h x r e n t i b u s . . . . a totius Sanfbe universalis Ecclefia: cor-
pore fegregavit, eaque fub interpofitione terribilis anathematis, tam generaliter 
quam perpetualiter condemnavit. Joannes Diaconus in Vita S. Gregorii lib. 2. 
cap. 1. num. 5. ap. Bolland. Atta Santi; die u . Martii. 
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zione d' una terribil Scomnnica, tanto generalmente , quant9 
perpetuamente condennb ( 1 6 4 ) . Scrive inoltre ( i 6 j ) l Nella 
Cafa pofcia del Signore ad imitazione del fapientijfimo Salomo. 
ne, ajfine di eccitare colla muficale dolcezza la compunzione, 
fa-voreggiatore, com' era, amore-voliffimo dei Cantori, utilmen-
te compild il Centone Antifonario, e ftabili la loro Scuola , 
che tutta-via per gli fteffi infegnamenti del Canto nella Santa 
Romana Chiefa fi pratica . 

E allora fu, che 1' attenzione di quefto S a n t o , e dot. 
to Pontefice applicoffi a riformare anche il Codice Gelafia-
n o , acciocch& nella celebrazione delT incruento Sacrifizio 
nulla di fuperfluo, nulla d' incongruo o la maefta della; 
facrofanta azione deturpaffe, o la fantita ne offendeffe 
(166 ) . Or ficcome di cotefto Cod ice , che Sacramentario 
appeilafi , e Libro de' Sacramenti ( 1 6 7 ) , non fu primo au

tore 

(164") S. Gregorio il Magno nel Concilio Romano, tenuto il d) 5. Luglio, 
V anno 13 delf Lnpero di Maurizio , che cadie ndT anno di Crifto 595 , pro-
mulgb varj Canoni, de' quali il primo e il feguente : ' In. Sanfta Romana Ec
clefia, cui divina. difpenfatio'• praeeife me yoluit_, dudum confuetudo eit vald'e 
reprehenfibilis exorta , ut quidam ad facri altaris . minifterium Cantores eligan-
tiir, & in Diaconatus Ordine conltituti, modu'lationi vocis infer, ianf, quos ad~ 
praedicationis officium , eleemofynarumque itudium vacare congruebat. Unde fit 
plerumque, ut ad facrum minifterium dum bianda vox quseritur , qureri con-
grua vita negligatur, & Cantor minii.er Deum morions ftimulet, cum popu-
lum vocibus deleftat. Qua in re praefenti decreto conitituo, ut in hac Sede fa
cri altaris miniftri cantare non debeant, foluraque Evangelicae leftionis omcium 
inter Mi'farum. folemnia exfolvant. Pfalmos vero, ac reliquas leftibnes .cenfeo' 
per Subdiaconos, vel fi neceflitas fuerit, per minor.s Ordines exhiberi . Si> 
quis autem. contra hoc Decretum meum venire tentaverit , anathema, fit . Et 
omnes. refponderunt: Anathema fit. Tomo Dl. Oper. S.Greg. Edit. Maur. Pa-' 
*'*f* 1705 pag. 1288. 

(165) Deinde in Domo Domini, more fapientifiimi Salomonis, propter 
mufica:. compunftionem dulcedinis, antiphonarium centonem cantorum ftudioiif-
fimus_ nimis utiliter compilavit, Scholamque cantorum, quae haftenus' eifdem 
conftitutionibus in Sanfta Romana Ecclefia modulatur, conilituit. Joan. Diac 
loc cit. num. 6. 

066) Sed & Gelafianum Codicem de Miffarum folemniis, multa fubtra-
nens , pauca convertens , nonnulia adjiciens , pro expouendis evangelicis leftio-
nibus, m u u j u s libri volumine coarftavit. Joan. Diac. loc. cit. cap. 2. num. 17. 
Gelafms pa 
Et 

apa , tam a fe , quam ab aliis compoiitas preces dicitur ordinaffe 
."ia tam incertis auftoribus multa videbantur inferta , & fenfus int.griratem 

1° ... .. n t la > curavit beam. Gregorius lationabilia quae que coadunare , & fe-'•' 
;is na qux ve[ n ; m ; a } v e | i!1C0ncinna videbantur , compofuit librum , qui 

citur ^crarueatorum . Walafridus Strabo lib. 2. de divinis Ofiiciis cap. 22. 
<l67) o'acranaentarium, liber Sacramcinamm promilcue dicitur liber Ec-

I 
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V 

tore il Santo Pontefice, ma emendatore foltanto, e rifto. 
ratore; cosi in egual modo riformatore pur'anche fu egli 
del libro, che dicefi Antifonario (168); il quale dal Dia. 
cono Scrittore della di lui vita vien percio affai ragione-
volmente nominato Centone, non tanto in riguardo alia 
profa, ingegnofamente raccolta da'varj precedenti Autori, 
forfe Romani Pontefici, come giudicano gli erudm Editori 
delle fue Opere (169) ; quanto ancora in riguardo al Can* 
to, che fu opera "di molti egregj compofitori, ficcome at. 
teftano i celebratiflimi Bollandifti (170), i quali hanno per 
mallevadore del lor detto 1' accurato nomenclatore degli 
Scrittori Ecclefiaftici, e delle lor opere Sigeberto (171). 
Ne pu6 dirfi diverfamente. Imperocche fe lo ftudio, che 
nella riforma del Sacramentario fu dal Santo Pontefice per 
teftimonianza di graviflimi Scrittori (172) adoperato, quel 
medefimo us6 egli pure nella correzione dell' Antifonario, 
molte cofe dall 'uno, e dall'altro rifecando, alcune mu-

tan-
clefiafticus, in quo facrae Liturgiac ad Sacramemum conficiendum continentur. 
Cangius in Glof. med.' & inf. Latiniu verba, Sacrarnentariumi. E Monfig. 
Domenico Giorgi De Liturgia Romani Pontificis Lib. 3. Differt. II. cap. 2. lorn. 
tt. pag. CXLIX. Ex ipfa facratiffmae Euchanftiae confeaione , quae ob excellen-
ti'am Sacramentum appellatur, Codices i l l i , quibus ea perficiebatur, Sacramen-
torum libri, Sacramentaria, & Sacramentona funt vocati. _ 

(168) Quod de Sacramentorum libro jam diximus, ipfius videlicet colle* 
ftorem , & correftorem potius S. Gregorium extitiffe, quam auftorem , id quo
que de libro Antiphonario, qui nomen ejus praefert, eft intelligendum . InPra-
fat. ad Antiphonar. Tom. IILOper. S. Gregor. edit. Maur. Parif.i7o'-.fag. 649* 

(169) Cum Centonem vocat antiphonarium Gregorianae vita: Scriptor, eun« 
demque iimul compilatum afferit, fatis innuit , non unum ipfius effe parentem; 
fed plurimorum , qui praecefferant, fortaffe Romanorum Pontificum, partim ef
fe fatum . Ibidem . E in quefto fenfo I' ha prcfo anche il du Cange nel cttato 
fuo Gloffario , dove dice , che Centonizare fignifica More centonario ex varus 
libris defcribere , excerpere ; aggiugnendo , che in quefto medefimo fignificato 
P hanno pur ricevuto Rupertus Tuitienfis lib. 2. de Divin. Offic. cap. 2i.Chron. 
Keichefperg. an. 591., & Radulphus de Diceto in Abbrev. Hift. i quali tuttt 
concordemente fcrivono , che S. Gregorio il Magno Antiphonarium regulantet 
centonizavit. 

(170) Antiphonarium centonizans ( S. Gregorius) , ideft ex piurium egre* 
giorum muficorum compofitionibus in unum colligens , Cantorum conftiuut 
Scholam. Atf. Santlor. Adnot. ( b ) ad Vitam B. Notkeri die 6. Aprilis pag-
583. Edit. Antuerp. 

( i 7 r ) Antiphonarium regulari muficae modulatione centonizavit, & Scno-
las Cantorum in Romana Ecclefia conftituit . Sigebertus de Scriptoribus E(dc 
fiaft. verba S. Gregorius. 

(172) Vedi I'Annotazione (166'). -
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tando, c non poche altre aggiugnendovi: per neceffita 
convien dire, che le antiche lor Cantilene altresi riformaf-
fe, altre abbreviandone, altre ampliandone , ed altre an
cora intieramente variandone (173). 

A rilevar nondimeno, per quanto fia poffibile, tutta 
del Magno Gregorio nella riforma del Canto Ecclefiaftico 
la diligenza, e l'mduftria, gli $ duopo riflettere, che An
tifonario anticamente appellavafi il libro deftinato alia ce-
lebrazion della Meffa, in cui tutto ci6 contenevafi, che 
noi ora chiamiamo Introito, Graduale, Tratto, Offertorio, e 
Comunione ( 1 7 4 ) ; ed Antifonario parimente quel libro di-
Cevafi, che al Canto delle Antifone de'Salmi per la reci-
tazione dell' Ore Canoniche nelle Ecclefiaftiche adunanze 
ferviva . Infatti V Ordine Romano Primo la , dove tratta 
degli Ufizj delle tenebre, apertamente prefcrive, che , 
ommeffe tutte le preci confuete, fi dia principio al Divino 
Ufizio dall'Antifona fopra i Salmi, ficcome, dice, contienfi 
nell'Antifonario (175) ; il quale chiamavafi pur'anche Re-

: fton-
(173) Sicut fapientiffimus Papa Gregorius librum Sacramentorum diligen-

tiffime ad veritatis lineam correxit, ita muficae quoque modulationis harmo
niam fatis utiliter compofuit, ac ordinavit. Berno Ab. Augienfis. Biblioth. PP. 
edit. Lugdun. Tom. IS. pag. **r. Sicut Sanflum Gregorium ( quicumque has , 
vel has Cantilenas compofuiffet) libri Sacramentorum, & Antiphonarum, ita 
& beatum Hieronymum credimus ordinatorem Leftionarii . Idem ibid. pag. 56. 
E prima di lui Walafrido Strabone , cbe mart V anno 849. nel fuo libro De 
Rebus Ecclefiafticis Q Biblioth. PP. cit. Tom. 15. cap. 22. pag. 192) aveva fcrit
to : Traditur denique, beatum Gregorium , ficut ordinationem Milfarum & 
Confecrationum, ita etiam Cantilena: difciplinam maxima ex parte in earn , 
quae haftenus quafi decentiifima obferva .ur, difpofitionem perduxiffe , ficut & in 
CapiteAntiphonarii commemoratur; alludendo fenza dubbio al titolo , che negli 
antichi Codici MS. dell' Antifonario fi legge: Gregorius Praeful mentis & no-
niine dignus, fummum confcendens h.onorem , renovavit monimenta Patrum 
pnorum , & compofuit hunc libellum , muficae artis , fcholae cantorum per anni 
cuculum. r 

Cert ^ Monfig. Domen. Giorgi nel Tomo II. de Liturgia Rom. Pontif. Dif-
che'r'Z °ap' 4' cerca* che c°ft* fta V Antifonario ; e rifponde (pag. cixxxiv. ) 
•pf,

lot.toJuefo vocabolo, veniunt Antiphona: ad Irttroitum , ut plurimum ex 
laimis Davidicis excerptae, Verficuli duo ex iifdern Pfalmis; deinde Gradua-
» 1 raitus;, Oifertonum , & Verficuli poft Communionem . 

tinh - 5 _ E , e t i a m m°dulationis, quo Ecclefia: utebantur in cantandis An-
pnonis Plalmorum ad Divina Otficia perfolvenda , Antiphonarius , feu Anti-

ao- , t n d r i <^ a i J p c l l a b k t u r - N a m ° l d o Romanus primus num. 29. pag. 19 . , ubi 
» tor l l s tenebrarum, aperte id oltendit: „ Jit more folito Deus in adm-

u m m-eu"i nondicant, necGIorian., nee lavitatorium , fed Cantor inci-

' 

i 
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fponforiale ( 1 7 6 ) , perche in effo, oltre alle Antifone, de-
fcrttti eranvi ancora i Refponforj del Divino Ufizio per 
tutto 1'anno . Di quefto Antifonario, e fpecialmente del 
pofteriore, che le Antifone, e i Refponforj unitamente 
comprende al Divino Ufizio appartenenti, par!6 verfo la 
meta del nono Secolo PArcivetcovo di Lione Agobardo., 
allorchfe fcrifle — Sono ftato coftretto a diligentemente racco. 
gliere in un libro, che comunemente chiamano Antifonario, 
tutta la ferie de' Sacri Ufizj , che nelle Ecclejia&iche radunan-
ze per I' intero corfo dell' Anno fi cantano , ficcome -vien pra. 
ticato in quefta mia Chiefa medefima (177)," e ch5 Egli fpe. 
cialmente qui parli dell'Antifonario per le Ore Canoniche, 
rendefi manifefto da quello, che poco appreffo ivi foggiu-
gne , cioe: Siccome il giorno alia Mefia non cantanfi gene, 
talmente, fe non che di-vine parole, cioe Tefti eftratti dalla 
divina Scrittura : cost afai ragione-vole fembra, che la mede.. 
fima legge fi offer-vi anche la notte nelle facre tvigilie , ciok 
nelP Ufizio notturno , che a Dio offer.iamo ( 1 7 8 ) . Altrove 
poi lo chiama Libra Ufiziale, comeche ordmato alia reci-
tazione del Divino Ufizio , 0 fia dell 'Ore Canoniche: Sic-
come, d ie 'egl i , nella celebrazione della Meffa ha la Chiefa il 
libro de'Mifterj , cio£ il Sacramemario , con fede punffrma, 
e con bre-vita con*veniente difpofto ; ha inoltre il libro delle Le-
•zioni , cioe delle Epiftole , e degli E-vavgelj, dai di-vini libri 
con ragione-volezza congrua prefcelte: cosi e con-vene-vole, ch 

abbia-

„ pit in Pfalmis Antiphonam , ficuti in Antiphonario continetur. „ Monfig. 
Giorgi loc. cit. pag. clxxxix. -

(176) Notandum eft, Volumen, quod nos vocamus Antiphonarium , tria 
habere nomina apud Romanos . Quod dicimus Graduale , illi vocant Cantato-
num . . . . fequentem partem dividunt in duobus nominibus. Pars., quae conti-
net Refponforios , vocatur-Refponforiale : Et pars , qux continet Antiphoras, 
vocatur Antiphonaritis . Amalarius Fortunatus in Prolo^o De ordine Antipho-

_narii . Biblioth. PP. Edit. Lugdun. Tom. 14. pag. 1033. 
0 7 7 ) Neceffe fuit, brrtnem facrorum O-fficiorum feriem , quae folito Can

torum mmifterio per totum anni circultim in Ecclefiafticis conventibus exhibe-
tur ,_ ficut in eadem Ecclefia (Xugdunenfi ) favente Dei gratia cuftoditur , dili-
gentius .& plenius in libello , quern ufitato vocabulo Antiphonarium nuncupanti 
colligere , atque digerere . Agobard. De Divina Pfalmodia. Biblioth. PP.. «f' 
Tom. 14. pag. 321. 

0 7 8 ) Sicut in diebus ad Mi fra s nonnifi Divina generalities eloquia decati-
tantur , ita & in noiftibus ad facras Df.»o vigilias exhi'bendas eadem procul-duW9 

lex debeat obfervari . Idem ividem . 
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abbiamo ancora quefto terzo libro Ufiziale, che e l'Antifonario , 
da tutte le. umane in-venzioni, > bugle purgato, e dalle parole 
della Sacra Scrittura puriffime efiratto , e per tutto il corp 
dell' anno fufficientiffimamente ordinato; coficche a norma dell' 
appro-vatifiima regola della Fede, e della -venerabile difciplina 
delta paterna autori ta, una fola, e la fieffa ormola da not 
ofier-vifi di preghiere, di lezioni, e di modulazioni ecclefiafii-

&e (i79)« . .. r 

Da cotefte certifllme teftimonianze appieno rilevafi tut
ta l'induftria, la diligenza, e lo ftudio, che nella riforma 
de ' l ib r i , e delle Cantilene ecclefiaftiche adopeid ii Magno 
Gregorio. R.iform6 egli il Sacramentario, dove purgando-
lo dalle cofe incongrue, e fuperflue (180), dove reftituen-
dovi le antiche ed appoftoliche, e dove alrre aggiungen-
dovene al facrofanto miniftero giudicate uti l i , e convene-
voli ( J 8 _ ) . Quindi anche il Canto ron pot& a meno di 
non riformare, o nuove Cantilene introducendo, o le anti
che ftudiofamente adattando alia Litania ^182), al l ' Inno 

C c c Ange-

(179) Sicut ad celebranda Miffarum folemma habet Ecclefia librum myfte-
riorum fide puriffma , & concinna brevitate digeftum ; habet Ik librum leftio-
num ex divinis libris congrua ratione colleftum : ita etiam &c hunc tertium Of-
ficialem Libellum , ideft Antiphonarium habeamus omnibus humanis figmentis , 
& mendaciis expurgatum, & per totum anni circulum ex puriff mis Sanftac 
Scripturae verbis furf'cientiff me ordinatum ; quateruis in facris off ciis peragerdis , 
juxta probatiii mam fidei regulam , & paternae auftoritatis venerabilem difcipli-
nam , una a nobis, atque eadem cufiodiatur forma oratiorum , forma leftio-
n u m , f. forma ercleiiafticarum modulatiorum. De CorreSiione Antiphonarii 
tap. 19. Biblioth. PP. loc. cit. pag. 324. 

("180) Vedi V Annotazione 0 6 8 ) pag. 388. 
(181) Aut veteres r.oftras reparavimu-?, aut novas & utiles conftituimus. 

S.Greg. Epift. ad Joan. Syrac. Tom. 1. Op.er. Edit. Maur. Parifi pag. qr-y, 

C.8 . ) -Cosi -preffo ;glf -antiibii appellavaji il Kyrie eleifon , che nel divino 
Ufizio fi dice , e nella Meffa. Supplicatio Litania: , ideft Kyrie eleifon , leggefi 
nella Regola di S.Benedetto, cap. 9. e W'alfrido Strabor.e de reb. F.rclcfZZap. 
22. Bibh. PP. Tom. r 5 . pag. 191. fcrive : Litania: au tem, qua: fequu: tur , id-
ei t , Kyrie eleifon, Chrifte eleifon , a Grecorum ufu fump.ta: creduntur ; la 
quale ueduhta per altro il Pontefice S- Gregorio nella citata Epiftola aperta-

ft 

- , , quod a t ud Graecos nulio modo dKJ i tu r . . . Kyrie 
eieiton , b. Chrifte eleifon dic imus, ut in his deprtcationis vocibus paulo diu-
nus occupemur. * 
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Angelico (183), alle Collette (184) , alle Prefazioni, all' 
Inno Epinicio, cio£ trionfale (185), alia Domenicale ora-
zione, all' Agnus Dei, e all' Ite, Mijfa eft; cofe tutte nel 
Sacramentario defcritte, dalle quali nella folenne celebra-
zione del Sagrifizio non mai era il Canto, ficcome neppu-
re al prefente, feparato, e difgiunto. Avendo oltre a ci6 
riformato, e corretto l ' u n o , e I 'altro Antifonario, non 
puoffi rivocare in dubbio, che alia medefima correzione, 
e riforma non foggiaceffero le Cantilene, non folamente 
di tutti gl ' Introi t i , Graduali, Alleluja, Trat t i , Oifertorj, 
e Verfetti, che ne' libri liturgici Comunioni fi appellano, 

ma 

O 8 3 ) Poft Kyrie fequitur hymnus Gloria in excelfis , qui etiam Salutatio 
& laus Angelica, laus Angelorum , & Hymnus Angelicus dicitur , quod ejus 
initium Angel i , nato Domino , decantarint. Monf. Giorgi de Liturg. Rom. Pont. 
Tom. 2. cap. 13. pag. 85. Cumque Pontifex incepturus eft hymnum Angelicum. 
Ordo Romanus XIV. cap. 47. Et manibus fie elevatis incipiat, Gloria in excel
fis , fi dies requi ra t ; & cum dixerit D e o , jungat manus ante pectus, & ipfum 
Hymnum Angelicum profequatur . Ibid. cap. 53. 

(184) Sequitur O r a t i o , quam Colleftam d icun t . Mkrologus de EccJef. ob-
fervat. cap. 3 . Guliel. Durandus Rational. Divin. Ojfic. I. 4 . cap. 15. n. 31. 
Quare orationes , quae circa principium Miffae dicuntur , Colleftae vocentur. Et 
quidem in e o , quia Sacerdos , qui fungitur legatione ad Deum pro populo, in 
eis petitiones omnium concludi t , ut eas ad Dominum referat , proprie tamen 
dicuntur Colleftae , quae fuper collectum populum dicuntur . 

O 8 5 ) Hie Hymnus Qcioe , Sanftus , Sanftus , Sanftus Dominus Deus Sa-
baoth , con quel che fiegue prima del Canone J in Liturgiis appeliatur iirivirMs , 
(_epinicius) , ideft, viftorialis. Quapropter hunc hymnum quidam male con-
fundunt cum Trifagio , quod eft huiufmodi , Sandtus D e u s , Sanftus fortis, 
Sanftus immortalis . Siquidem in Liturgiis diftinguuntur: caniturque Trifagium 
ut primum accedit Sacerdos ad al tare , ut teftatur Jobius lib. 15. cap. 6. Qdeefi 
leggere, lib. 6. cap. 2 5 . ) apud Photium num. 2 2 2 . . . . At Hymnus Viftoriaiis 
canitur poft Praefationem ; quae omnia videre eft in Liturgi is . P. D. Hugo Me-
nardus Nota 2r. in Sacramentarium. Tom. III. Oper. S.Greg, pag. 28r. Edit. 
Maur. Pari:. Dicefi anche Inno Angelico dall' Ordine Romano I. num.16, ln-
cipiunt dicere hymnum Angelicum , ideft Sanftus ; e dall' Ordine Romano II. 
num. 10. Finita Praefatione, incipiant hymnum Ange l icum, ideit Sanftus. Gu
liel. Durandus Ration. Divin. Offic. lib. 4. c. 34. num.2. Notandum autem eit , 
quod hymnus ifte partim Angelorum , & partim hominum verba compleftitur. 
Prima enim pars laudem continet Angelorum , ultima hominum. Legitur enim 
E l a . v i . v . 3. quod Seraphim ciamabant alter ad a l te rum, & dicebant, Sanftus , 
Sanftus, Sanct is , D o m i n u s , Deus exerc i tuum, plena eft omnis terra gloria 
ejus. Legitur quoque in Evangelio Matth. xx i . v 9. &c Marci x i . v. 9. quod qui 
praeibant, & qui fequebantur, ciamabant dicentes , Ofanna filio D a v i d , benedi-" 
ftus, qui veuit in nomine Domini._ Siquidem vox Angelorum, fcilicet Ofan
na in altifiimis, Trinitatis & unitatis in Deo commendat arcanum ; vox homi
n u m , fcilicet, Ofanna filio D a v i d , divinitatis & humanitatis in Chrifto perfo-
•nat Sacramentum . 
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ma quelle ancora di tutti gl' Invitatorj, di tutte le Anti
fone , e dei Refponforj t u t t i , alle Funzioni ecclefiafliche 
della Meffa, e delle Ore Canoniche nell ' intero corfo dell' 
Anno prefcritti. 

A quefta immenfa fatica accoppi*6 anche il Santo Pon« 
tefice la fingolare induftria di rendere men difficile nella 
Chiefa Latina 1' ufo e la pratica di tutte cotefte Cantilene ; 
permutando nelle lettere dell'Alfabeto Romano tutte le 
Cifre, o vogliam dir Note, fovrapofte alle parole del Can. 
to, che in tutti i Codici Antifonarj, e Sacramentarj erano 
delineate co ' i caratteri del Greco Alfabeto (186). Di tan-
to ci aflicura il Monaco di Engolifma , il quale nella Vita 
di Carlo Magno (187), dopo di aver narrata la comrover-
fia nelle Fefte Pafquali inforra in Roma l'anno ECCLXXXVII. 
tra i Cantori Francefi, e Romani fulla preferenza del Canto 
Ecclefiaftico, foggiugne, che quel Sovrano domand6, ed 

C c c 2 otten-

(186) Cib viene comprovato , non folo dalla voce comune , fecondo V affer-
zione di Antimo Liberati nella 11. Differtaz. riferita pag. 177 Annotaz. C 5 1 ) , 
•ma dall' autorita ancora del Monaco di Engolifma Scrittore della Vita di Car
lo Magno , che in appreffo all' Annotaz- O 8 8 . ) riferiremo . Che fe fotto gli oc
chi del Cav. Ercole Bottrigari venuti foffero tali Monumenti, pofto in dubbio 
non avrebbe fe S. Gregorio , in luogo delle Grecbe lettere, fegnaffe l'Antifona
rio colle Latine , poiche le parole del fuddetto Monaco , Tribuitque Antipho-
narios S. Gregori i , quos ipfe notaverat N O T A R O M A N A , in niun' altro 
fenfo pare interpretar fi debbano, che delle lettere Latine. E Je dall' efatta 
diligenza del Meibomio non foffe ftata fcoperta I' aggiunta d' una parola infe-
rita nel Trattato di Mufica di Boezio, potrejfimo in qualche modo afferire , che 
anche al di lui tempo , cioe 64. anni prima del Ponteficato di S. Gregorio , alle 
Grecbe le Latine lettere foffero Jiate fofiituite . Leggefi al lib. 4. nel titolo del cap. 
3 . dello fteffo Boezio Ediz. di Venez. 1492. , di Bafil. 1*70., e nel Codice della 
Bibliot. Malatefia di S. Francefco in Cefena. Mulicarum per Graecas ac L A T I -
NAS L1TERAS notarum nuncupatio. Avendo perb il lodato Meibomio confron-
tato quefto tejlo con un antico Codice di Gioanni Seldeno , lafcio fcritto CAly-
pii IntroduSi. Harmon, ex Verf. Meibomii pag. 7. ) Capitis infcriptio refte abeft 
a Codice Seldeni . Falfa autem haec ef t , dum addi tur , AC L A T I N A S . Qiiip-
pe Graecarum tantum mentionem facit ipfe Boetius; e in fatti leggefi nel citato 
Capitolo: Sane fi quando difpofitionem notarum , Graecarum literarum nuncu
pat ion defcripfero, lector nulla novitate turbe tur . Graecis enim litteris in 
quamiibet partem imminutis , nunc etiam inflexis , tota haec notarum defcrip-
tio conftituta eft. Nos vero cavemus aliquid ab antiquitatis auftoritate tranfver-
tere . In oltre , ficcome per efprimere gl' Intervalli de' Suoni , e delle Voci , e 
per dimoftrare le loro Proporzioni fu 7 Monocordo fi J'ervl Boezio delle lettere 
latine, cosi delle medefime farebbe ft egli pur anche fervito per ejprimere i Suo
ni , 0 Voci delle Cantilene ,fe I'ufo di effe al fuo tempo foffe ftato introdotto. 

( l 8 7. ) Ap-d du-Chefne Hiftor. Francor, Tom. IL $ag. 75. 
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ottenne dal Sommo Pontefice Adriano Primo (188) due Canto. 
ri peritiffimi , che riformafiero il Canto Franzefe , e affiem con 
effi gli Antifonarj di S. Gregorio , che 'I medefimo Santo fe
gnati a-vea colla NOTA ROMANA: a norma de' quali tutti 

gli 

(188) Mox petiit domnus Rex Carolus ab Hadriano Papa Cantores , qui 
Franciam corrigerent de cantu . At ille dedit ei Theodorum & Benediftum Ro
mans: Ecclefiae doftiflimos Cantores, qui a S. Gregorio eruditi fuerant, cioe 
addottrinati nella Scuola del Canto inftituita da S- Gregorio , tribuitque An-
tiphonarios S. Gregor i i , quos ipfe notaverat Nota Romana Correfti funt 
ergo Antiphonarii Francorum, quos unufquifque pro arbitrio fuo vitiaverat, ad-
dens , vel minuens ; & omnes Franciae Cantores didicerunt No tam Romanam, 
quam nunc vocant Notam Francifcam . Non fia perb chi penfi , che allora fo
lamente foffe introdotto in Francia nella celebrazione dell' Ore Canoniche il 
Rito, e'l Canto Romano; effendo cofa certiffima , che antecedentemente , cioe 
I'anno 754 , in cui Stefano II. Sommo Pontefice cold dimorb , fuvvi introdotto 
ai ifianza del Re Pippino Padre di Carlo Magno. Cosi riferifce Walfrido 
Strabone de reb.- F.cclef. cap. 25. {Biblioth. PP. Edit. Lugd. Tom. 15. pag. 196) 
Cantilena: perfeftiorem fcientiam , quam pene jam tota Francia diligit, Stepha-
nus Papa , cum ad Pipinum patrem Caroli Magni Imperatoris in Franciam pro 
juftitia S .Pet r i a Longobardis expetenda veniffet, per fuos Clericos, petente 
eodem P ip ino , invexi t , indeque ufus ejus longe lateque convaluit. Infatti 
Carlo Magno ifteffo nel primo de' quattro libri , che in difej'a delle jacre Imma-
gini egli fcriffe contra I Pfeudo-Sinodo de' Greci, apertatr.ente I' attefta , e ci 
difvela ancor la cagione, per cui gli Antifonarj erano ftati corrotti • Dice egli 
dunqtie , che febbene molte Chiefe Jeparate fi foffero dalla Romana, la Gallica-
na perb non mai, la quale anzi, dum a primis fidei temporibus cum ea per-
ftaret in Religionis facrae unione , & ab ea paullo di i taret , quod tamen contra 
fidem non eft ,, in officiorum celebratione , venerandae memoriae genitoris noftri 
illuftriflimi Pippini Regis cura , & induitria five adventu in Gallias reverentifli-
mi ik fanftiflimi viri Stephani Romanae uibis antiftitis, eft ei etiam in pfallendi 
ordine copulata ; ut non eifet difpar ordo pfallendi quibus erat compar ardor creden-
di ; & quae unitae erant unius fanftae legis facra lectione , effent etiam unita: unius 
modulat ions veneranda tradit ione, nee fejungeret officiorum varia celebratio, 
quas conjunxerat unicae fidei pia devotio. (Ecco il Romano Rito, e Canto dal 
Re Pippino, e da Stefano Papa II. nella Francia introdotto .) Quod quidem & 
nos coilato nobis a Deo Italise regno fecimus , Sandx Romana: Ecclefiae fafti-
gium fublimare cupientes, reverentiffimi Papa: Adriani falutaribus exhortationibus 
parere nitentes; fcilicet ut plures illius partis Ecclefiae qua: quondam Apoftoli-
cae Sedjs traditionem in pfallendd fufcipere recufabant ( ed ecco il perche era-
no poi ftati corrotti gli_ Antifonarj di S. Gregorio , da Stefano II. , e da Pip
pino Re nella Francia introdotti _) , nunc earn cum omni dili^entia amplectan-
u i r , & cui adhaeferant fidei munere , adhaereant quoque pfallendi ordine''. Quod 
non folum omnium Galliarum Provinciae , & Germania , five I ta l ia , fed etiam 
Saxones , & quaedam aquiionaris plagae gentes per nos , Deo annuenre, ad verse 
fidei rudimenta convert* facere nofcuntur. Fin qui (preffo il Baluzio Capitular. 
Reg. Francor. Edit. Pari/. 1677 Tom. II. col. 711. ) Carlo Magno , il quale nel
la fua Conjlituzione De emendatione Librorum , & Oificiorum Ecclefiafticorum , 
data I'Anno 788. Q loc. cit. fom. I. col- 203 . ) di nuovo ripete : Accenfi pnete-
rea memoria: venerandae Pippini genitoris noftri exempl is , qui totas Galliarum 
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gli Antifonarj Franzefi, ch' erano ftati precedentemente con 
arbitrarie aggiunte, o diminuzioni corrotti, furono emendati; 
onde per tutta la Francia i Cantori apprefero la NOTA RO. 
MAMA, che ora appellafi Nota Franzefe. 

Ecco 

Ecclefias Romana: traditionis fuo ftudio cantibus decoravit; e nel Capitolare 
di Aquijgrana l'anno7%g. ( loc. cit. col. 239 . ) Ut cantum Romanum pleniter et 
ordinabiliter per nocturnale , vel gradale otficium peragant, fecundum quod bo
na: memorise genitor nofter Pippinus Rex decertavit ut fieret, quando Gallica-
mim cantum tulit ob unanimitatem Apoftolicae Sedis , & Sancta: Dei Ecclefiae 
pacificam concordiam . SuJfiJle tuttavia una Lettera di S. Paolo "Papa I. al Re 
Pippino, dalla quale chiaramente rilevafi la follecitudine di quel Re, e del di 
lui fratello S.Remigio , 0 fia Remedio Vefcovo di Roano , acciocche gli Eccle
fiaftici del juo Regno apprendeffero perfettamente il Canto Romano . Sufceptis 
in praefenti , cosi il S. Pontefice I' anno 767 (apud Bolland. 19. fanaar. in Vi
ta S. Renigii, five Remedii Epifc. Rotomag. num. 5 . ) fcrive a Pippino , a Deo 
pro^ectae Excellentiae veftrae Syilabis , . . . , protinus cuncta , quae ferebantur in 
illis , libenter adimplevimus . In eis fiquidem comperimus exaratum , quod 
praefentes Deo amabilis Remedii germani veftri monachos Simeoni Scholae Canto
rum Priori contradere deberemus ad inftruendum eos in Pfalmodiae modulatione , 
quam ab eo adprehe^dere t empore , quo illic in veftris regiombus ext i t i t , nequi-
verant , pro quo valde ipfum veitrum aiTeritis germanum triftem eifeftum , in 
eo quod non ejus perfefte initruxiiiet monachos . Et quidem benigniffime Rex 
fatisfacimus Chriftianitati tuae; quod nifi Georg ius , qui eidem Scholae prae-
fuit , de hac migraffet luce, , nequaquam eundem Simeonem a veftri germani 
fervitio , abtrahere niteremur . Sed defunfto' praefato Georgio , & in ejus idem-
Simeon , uti.ote fequens illius , accedens locum , ideo pro doftrina Scholae eum 
ad nos accerfuimus . . . . Praefatos veftri germani monachos faepe ditto contradi-
dimus Simeoni , eofque optime collocantes , folerti induftria eandem pfalmodiae 
modulationem inftrui praecepimus, & crebro in eadem, donee perfedte eruditi 
efficiaotur , pro ampliffima veftrae Excellentiae , atque nobiliifimi germani veftri 
dilectione , Ecclefiaftica: doftrinae cantilena difpofuimus efficaci cura permanere . 
Per quanto pero foffe grande la premura del Re Pippino , non ebbe univerfal
mente , come fi e detvo , V effetto defiderato , Je non fotto I' impero di Carlo 
Ma^no di lui figliuolo ; non gid percbl quefti a ricevere il Rito , e 7 Canto 
Romano colle minacce , e co' i Jupplizj violentaffe il Clero , come fenza alcun 
fondamento fcrive Monfig. Guglielmo Durando nel fuo Razionale lib. 5. cap. 2. 
Carolus lmperator omnes ciericos minis & luppliciis per diverfas provincias 
coegit ; attefiando per contrario lo Scritiore della fua Vita , cbe ne fa tefthno-
nio oculato , ch' egli per omne vitae fua: tempus ita cum fummo omnium amore 
atque fa vore & domi , iScforis . converfatus eft, ut numquam ei vel minima injuftae 
feventatis nota a quoquam fuiffet objefta (Apud Bolland.. 28. Januarii Vita 
S. Caroli Magni cap. 7. n. 2 6 . ) ; Ma perche colle pubbliche replicate leggi or-
dinb , cbe nel Canto fi offefvafe la conjuetudine , e'l Rito della Romana Chie
fa: Ut Cantus d;lcauir , & fecundum ordinem , Ik morem Romanae Ecclefiae 
fiat. (Capitulare I- anno 805. ap.Baluz.T.l col. 411 ) ; perche a ciajchedunct 
Citta e Monaftei-o invib Vifitatori incaricati di far diligente perquifizione , fe 
i libri Corali fofero emendati e corretci a tenore delle fue me.lefime leggi ; U t 
prxdidti .Mnii'pei- lingulas civitates tk monafteria vi.rorum b. puellarum 'praevi-
d e a n t . . . . quomodo cmendatum habeant quod juifimus de eorum leftiQiie , &. 
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Ecco tutto quello, che nella riforma del Canto Eccle. 

fiaftico oper6 il Magno Gregorio. Riforn.6, e correffe, e 
probabilmente anche in parte mvento le Cantilene del Sa. 
cramentario, e delli due Antifonarj, ma di quelle de'Sal-
mi , e de'Cantici ch'egli foffe o inventore, o riftoratore, 
niun monumento vetufto il dimoftra, niun' antico Scritto-
re ne fa parola ( 1 8 9 ) . Sappiamo foltanto da Waifrido 
Strabone , che il Santo Pontefice altro non fece, fe non 
fe diftribuire, e difporre con quell' ordine congruentiffi. 
m o , che nelle Ore Canoniche offervafi, le Intonazioni de* 
Salmi (190) per modo, che a ciafchedun Tuono, e ad cgni 
Cantilena dell' Antifona precedente, corrifpondeile la Can. 

tile. 

can tu , ceterifque difciplinis, & ecclefiafticae regulae pertinentibus. (Capitulare 
V. anno 806. ap. Baluz. loc. cit. col. 4 5 3 . ) ,* e perche finalmente Egli fieffo in-
terveniva Jbllecito alle Ore Canoniche diurne , e notturne , a::compas?nando , 
febbene con voce fomrreffa, il Canto Ecclefiaftico: Ecclefiam mane & vefpe-
ri , noflurnis item hor i s , & facrificii tempore , quoad eum valetudo permife-
rat , impigre frequentabat, curabatque magn opere , ut o m n i a , quae in ea gere-
bantur, cum maxima fierent honeftate . . . . . Legendi atque pfallendi difcipliram 
diligentiffme emerdavit ; erat er im utriufque admodum eruditus , quamquam 
ipfe nee publice legeret , nee nil; fubminlm, & in commune cantaret. Cosi il 
lodato Scrittore della fua Vita Eginardo , preffo il Bollando cit. cap. 8. num. 
3 1 . pag. 885. 

( 189 ) Se r.on havvi monumento, che ci dimoftri S Gregorio inventore del
le Cantilene delta Salmodia., molto meno fe r.e potra rinvenir veruno, cbe ct 
comprovi quel tanto, che .del Santo Pontefice Leone II., pofteriore quafi d'un 
Seiolo al Magno Gregorio , fcriffe il Zarlino (Inft. Harmon. P. 4, c. 4. 
Ediz. 1558. 1562. 1573.) ct0^ * cb' egli perito nella mufica compofe il canto de* 
Salmi ; cioe ritrovb le loro Intonationi , et il modo che fi cantano , 0 come po
co diverfamente leggefi nelle Ediz. 1589. 1602. ritrovo le loro Salmodie 0 In
tonationi . Appoggiato il Zarlino ajfteme col Ciacconio ( Vit. Pont. Rom. ad 
an. 6%3. T. 1. col. 4 7 7 0 > co1 ?• Girol. Ragufa (Elog. Siculor. p. 172. ) , e con 
altri a quanto lajcib fcritto il P'.atina dello fttffo S. Leone , non fecero effi cbe 
riferire 0 tradurre le precife feg< enti fue parole : Praeterea vero adeo Mufices 
peritus seft habitus; ut pfaimediam cempofuerit (Bapt.al. Barthcl. Platina Vital 
Summor. Pontif. de Leone II.). Se perb da fonte piii chiaro , e ficuro, le pro
ve ricerchiamo d' una tal ajferzione , diverfamente dej'critta ci viene da Ana-
ftafio Bibliotecario diligentifjimo raccoglitore e fcrittore delle Vite de' Sommi 
Pontefici , il quale ej'ponendoci del lodato S. Leone le gefta (De Vitis Roivanor. 
Pontlfic. cum Notis varior. Edit. Rom.fatk. T. 4 pag. 103.) fcriffe , che: Canti
lena ac pfalmodia praecipuus & in earum fenfibus fubtiliftma exercitatione lima-
tus ; le quali parole ci dimeftrano , non gia inventore, come vuole il Platina, 
S.Leone, ma ben si perif'Jfimo ed eferchatiffima nel Canto della Salmodia. 

_ (190) Qrdinem autem Cantilena: diurnis feu nofturnis horis dicendae B. Gre
gorius plenaria creditur ordinatione diftribuiffe ; ficut & fupra de Sacramento
rum diximus l i b r o . De reb. Ecclefiafi. cap. 25. BibUoth. PP. Edit. Lugd-un. 
Tom. 15. pag. i p j . 

/ 
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tilena, ed il Tuono del Salmo fuffeguente ( i p i ) * onde he 

inav-
-

(191) Effendo otto le Intonazioni de' Salmi, i Compofitori di tutte I' altre 
Cantilene Ecclefiaftiche affegnarono a ciafcuna di quefte una modulazione , che 

foife propria e /becifica d' alcuna delle medefime Intonazioni, per modo che non 
folo nelle Antifone, ma ancora nei Refponforj , Gradual!, Ojfertorj etc. per lo 
piii ritrovafi, o in tutto, o in parte, fparfa I' Aria di alcuna determinata Sal-
modka modulazione . In fatti diamo , che una Cantilena di Canto Fermo fia di 
Tuono Mif to , o C o m m i t o , o Imperfetto, oppure termini nella Corda conftna
l e , cbe e /a.Quinta fuperiore alia Finale , o anche le manchi 1' E v o v a e , nafce 
talora il dubbio, di qual Tuono precijb ella fia ; e in tal cafo per venirne in 
chiaro , e ftabilire il fuo Tuono , gli Scrittori pratici , tra gli altri avvertimen
ti ci danno quefto: Seri un Canto el qual comenceri en D fol re , y acabara 
en la mefma cuerda ; de modoque por fuerga viene h fer Primero 6 Segundo 
T o n o . Mas no tiniendo efte canto efpecie mayor encompuefta y ligada del Se
gundo , quieren que sea Pr imero , aunque tsnga mayor baxada que fubida: to-
das vezes p e r o , que tuviere en aquellas pocas notas cerradas con la primera 
paufa larga (y fon las que de ordinario un folo can t a} la entonacion de fu, 
Pfalmo feftivo, que dize ; Fa fol la ; defde F fa ut _ Ala mi re ; 6 Ja. tuviere 
en los primeros puntos con los quales fubintra el C h o r o . Advertiendo que ma
yor autoridad y mayor fuerga tiene quando todo el Choro Lleno C defpues dc 
haver entonado el Canto _) entra & cantar con la dicha entonacion , que quando 
entre los primeros puntos , efta cerrada con la primera virgula b paufa. Mafno 
tuviendo el dicho Canto la dicha entonacion en uno de los doslugares ; y fiendo 
conforme las reglas muficales, Secundo T o n o , quieren que tal fea , y que por 
tal fea nombrado. (D. Pedro Cerone Melopeo lib. ; . cap. 62. p. 4 4 9 - ) . Ci infe-
gnano anche di offervare : Se in efro Canto vi fono le Note deli ' Intonazione 
de' Salmi , che da quefte ancora fi deduce la cognizione del Tuono ( P. Mari-
nelli Via retta della Voce Corale P. 3. Offerv. 4. p. n r . _ ) . Si conofcono anche 
dalle Intonazioni d e ' S a l m i , e dalle cadenze dell' E v o v a e , le qu-li tutte ii 
trovano fparfe non folo ne ' medefimi Canti etc. ( P. Vallara Scuola Corale P. 
3. cap. 18. p. 114.) Va tutto cib chiaro apparifce la corrifpondenza, cbe pajftt-
tra un'Antifona , e una Intonazione del medefimo Tuono, ed oltre a cib I' an
tichita , ed il pregio delle Salmcdle, la modulazione delle quali non il folo 
Pontefice S. Gregorio , ma gli antifit Padri ancora , che prima di Lui intro-
duffero nella Chiefa f ufo delle Antifone , de' Rejponforii etc. , cofiantemente 
vollero , che in quefte, e in tutte le altre Cantilene Ecclefiaftiche rilucejfe. Che 
poi dalle Cadenze ancora dell ' E v o v a e , come, infegna il P. Vallara , fi poffa, 
cono/'cere il Tuono d' una Cantilena , / ' atteftano gli altri Scrittori di Canto 
Fermo . il P. Angelo da Picitone ( Fior Angelica di Mufica, lib. 1. cap. 59. J) 
La differenza, dice, dal fine delle Antitone ti conofce per le due qui ailerte 
diftioni, c ioe , feculorum a m e n , che diverfamente fi proterifcono:. impercioc-
che li Canti fono molto diifersr.ti , 6c variati nei fine di quefta dict ione, a m e n , 
non per al t ro, che per la diverata delli principj di ciafcun Canto . Cosi egli. 
Non a tutti e noto , jb^giunge il P. Andrea di Modona ( Canto Harmon. P. 4. 
cap. 12.) dover corrifpondere al l ' Intuo: azioni deli'Antifone li F ina l i , o Evovae 
delli Tuoni , e non gii. porfi a cafo, come penlaii da a l cuno . Avvertentemente 
pertanto i primi Padri, e fopra tutti S- Gregorio nello ftabilire il Canto delle 
Antifone, fiffarono il principio d' ognuna di effe in varie Corde di ciafcun Tuo
no , che aveffero corrifpondenza , e conformit.i colla varieta delle Cadenze fina
li . Quejla varieta di Corde , tanto nel principio dell'Antifona, quanto nel fine 

u wk 
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inavvertenza, o '1 capriccio de' Cantori variar non poteffe 
ne il Tuono, ne la Formola delle medefime Salmodiche In
tonazioni (192) ; e quindi le maggiori, e le minori folen. 

nita, 

_ > / / ' E v o v a e , rf>Z>_ yaf# nomi. Da alcuni fu detta Definizione ; da^altri Dif
ferenza . II fappiamo da Guido Aretino (ex Cod. Ambrof. f rope finem) : lpfy& 
vero differentias quidam difinitiones vocant . In quo providendurrt ne , dum quis 
verbum dimnitionis audierit , eo fenfu accipiat , quo fapientes diffmierunt diffi-
nitionem di<_am effe orationem , quae i d , quod diffinit, explicat quid fit. Sed 
hie diffinitionem nichil aliud quam differentiam intelligat , qua inicia cantus, 
Vel feculorum amen a fono principalis toni five in extenficne , five in remiffio-
ne (five in fine), five etiam eodem locr iiicipvendo fuavi , ac corcordiali qua
dam differtur diverfitate, quam nos rectiu; difterentias quam diffinitioneS dici 
debere arbitremur. Maxime cum non alrquid ibi quid fit deffiniamus peroran-
d o ; fed varie faculorum amen canendo , ait rque melum ordiendo fonum difcer-
namus a fono. Anche Gioanni Cottor.io (de Ai; f. (ap. x i . ) Cl def:rive un modo 
particolare , con cui da talur/i fi diftingievano i Tuoni, e le lor differenze. 
Sciri praeterea conver.it, quod apud quofdam ptongi , ideft To r i vocalibus to
n o r u m , aut differentiae, quas quidem abufive diffinitiones vocant, coufonarti-
bus fignamur hec m o d o . Primus Tonus A nctatur. Secundus E . Tertius I . 
Quartus O . Qui. tus U . Sextus F grecum . Septimus Y . Octavus u . Primam 
autem cujuslibet Toni diferentiam b. indicat; fetm dam c. ; tertiam d.; quartam 
g. ; Ik ita mitte per ordinem . Ma in qi.ul confvficr.e , ed iwbrog'io non fi trove-
rebbe chiunque ftabilir vohffe il nvrrero certo di quefte Difference , o fia Caden
ze finali? Se noi dagli Scrittori r.e riterebiamo in ciafcun de.oli otto "luoni la 
fomma: Reginone ne' numera 2 4 , il lodato Cottcnio 31 , Pietro Talanderio 11, 
Prafdocimo de Beldemandis 42 , Glarea-.o 44 , Lucca Lfifio col Beurvfio 29 , il 
P. Potentino 3 0 , Cerone 39, lorente 1 9 , fee. Ubaido Monaco, il quale fiori 
verfo 'I fine del nono Secolo , fu il p.rhro a laj'ciarci la notizia di quefta efor-
bitante quantita dt Cadenze finali ; la maggior parte delle quali dal cit. Cot-
tonio (cap. x x n . ) furono riconofciute , 0 non neceffai ie , 0 non com-etenti, e 
percio fi.perfue . Eft fciendum , die' egli , quod dificrentiarum , quae T01 is !ub-
fcribuntur, aliae funt cempetentes & neceffariae ; aliae etfi competentes, non ta
men neceffariae ; aliae neque neceffariae, neque cenq ettr tes , imo nulla:. L'efor-
bitanza ifteffa del loro numero, e molto- p ill la fuperf.uith.loro , fono argomenti 
eonvincentifiiwi afar comprendere , non effere cotefte Cadenze 'ne per impulfo 
dello Spirito Santo dal Re David compofte , ne dal Tempio di Gerofolima ufci-
te. Furono invenzioni umane , a tutto il Criftianefimo de'primi fette 0 otto Se
coli affatto ignote , e probabilmente fu'l principio, 0 verfo la meta del nono in-
alcuna Chiej'a particolare introdotte , ma non giammai dalla Chiefa Romana , e 
univerfale abbracciate . Nella Tavola Seconda noi quelle efpofte abbiamo , cbe 

feirpre wai furono , e tuttavia anche fono in tutta la Chiefa Cattolica in ufo. 
Nella Quinta daremo un J'aggio di quefte pojieriori colla delineazicne fedele 
delle lor Note , acciocche poffano gli Eruditi formar giudizio della eld de' Co
dici , da? quail le abbiamo efattififimamente trajlritte . 'Merita d' effer letto Heap. 
X.iii.del S." Nivers nella fua Differtation fur le Chant Gregorien pag. 122, 
in cui tratta con i/'peziale efattezza tal materia . 

0 _ > 0 Tutte le premure e diligenze del he Pippino, e del di lui figliuoh 
Carlo Magno ajftfiiti dai Sommi Pontefici Stefano 11., Paolo I., e Adriano 1., 
acciocche gli Antifonarj Franzefi corretti feffer0 a norma del Gregoriano, non 
ebUro un effetto si eompiuto, che non refiajfe in qualche luogo , 0 non npullu-
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Cadenze Finali di Chiefe particolari. 
Tavola V. pag. 3^8. 

frmo Tuono. 

M I. 

•HA 
II. m. IV 

v. 

U . 1 
f. .•! rf. 

t-
ibecondo fuono. 

I. 

extorucer CVJOlia^ fruCWUtr wt**er ^^_ ? / * ^ _. Z. 

II. 
Ill IV. 

p-r^ V r _ / • • •; 

&x#na& * 
ViCW PU™ JbtKuTutr" 

Terzo Tuono. 

1. 
II 

c» 
Qtjarto Tuono. 

' ' • f | - l , «-
II. Trasportato. 

III. IV. V. 

— i -^f c •/ 
„ U1'\ 1 

VI. 
•1 

VII. VIII-

*,M, 
euouae C^0^^1C/ e-uotue- /^iuottae^ / e u o u a e &wtue trocT cne cttw 

f • T • f 

Oefto Tuono Trasportato. J IL III . **• 

2 JPfm-

II. 
•" t . T ^ I J * » % 

| /•< « Ottavo Tuo 

I • 1 -
II. III. 

'V** ^n 

IV. 

Dne TttiTtm CUOUAC CWe ewtmr ^A€?jU«ttotiw, *-*-
y<77 
Cuouaec ^ ****** «n<»^ 

PRIMO TUONO. 

E v o v a e e u o u a e P/. Eru fta vit 
itoqpotej: i v.Eg±M_j3iJbiHil= v > g ^ ^ ^ j ^ g 3 t e | ^ g M p t o f r [ S g ^ ^ 

E v o v a e Wh 
g i H o ^ i t 

- • • * * * * _ 
l__*___t_tjd_: 

P/. E v o v a e 

i<3rS3Dc|*&qrw^*: ^ W M I I % 

•f^***!^ -Pr**-

M^M #.., 
* • 

-mm 

SECONDO TUONO. 

g^Ezl^JtipWbc 
_ • » ' S — 

j "-^H-^-H-j — x * — Jdt — l i t =!K£_E = IV. 
E v o v a e e v o v a e Tf. Caeli e nar rant Pf. Be a tu& Vii 

__ a __ H P. P. P. P. 

a * 

TERZO TUONO. 

t zEJwy>»lz ILz»*^tg«_j^ij_W_^_s^*grftg •WWi •__-*••— __*— -M-H-H-HM __-— . ^ i f i h 
E v o v a e 

« 5 W « g : | _ _ _ - _ £ ^ ^ 

E v o v a e 

^^^ l^B55^1Mj^^g [ggg i JCicptM" fee » % • - ^ t f 1 ^ J__±^_^j^ | J^ lJbc^^- > m ^ „ 

Q_UARTO TUONO. 
Trifport-to 

i. j ^ ^ ^ ^ | : " - ^ ^ ^ ^ ^ E I I I - ^ _ ^ _ _ ^ ^ _ ^ , : r v - i ^ ^ E E ^ g 
E v o v a e S e v o v a e S e v o v a e E v o v a e 

v.S__riS___«=zl:VL_S< SB- 3ft E V I I . 3 •H*_ 

v i i i . : g » w ! . ^ ^ 

?/*. E ru d a vit. 

fEE 
Be ne diftus E v o v a e 

fat i J S ^ p551^^^1-^^^^1!:^!^: ̂H-ETEW 
JCE_„L 

Q_U I NT O TUONO. 

I. E l S S l l E l i ^ 
PJ. Deus Norter 

___*_*___J___̂  - * . - * * - _ _ - • 

* = * * * 

Tnrporuta 

i. 5___t — ^ S 1 

TrifportttO 

* II.: 
PJ. Domine Dnus nofter. 

S E S T 0 TUONO 

\-mmm ij?H"ir EgE^Hhyttocgcl ±j_i_w__bqpori-** ^dg^btj: A g p t o g ^ j ^ S 

E v o v a e 
SETTIMO TUONO. 

14juijfa%tfci=II. ̂ g^sa^EnLgg^SEE iv. gsE^g 
P/. Cantate E v o v a e E v o v a e 

-_i 

l"100*!^ 
P/". Verba mea 

:^Jd?ti3iiptE: 30dh ifctiq^JCE 3 a q p c | 

jricJxyflptjpl^pi^^ —^B|—|H,-JIB —mm—-l̂ " - f t ^ m < » ^ | 

0 T T A VO TUONO. 

i. E^B^^iEiE J L
 E^E^ESEIE III, j § c l E I V - ^ ^ J S c - • I ^ T H I »-=L» jy t jE* •mwwwH' 

——w—"~|^<-

E v o v a e 

BSsic <_ftxsgjfc 
E v o v a e 

(H_HH_H_K;-
.... p-

S e 
fe_UM __-S. I*-. 

- n H PI * n 

v o v a e E v o \ 

file:///-mmm


Differ tdzJione ^er&d. 3 99 

nita, le Fefte comuni fra l 'anno, ed i giorni feriali, non 
' Ddd Mo 

lafTe alcun' errore, e varieta: quindi i , che nei fecoli fufeguenti ebbero p 
bifogno di correzione, afiinch\ le Cantilene ecclefiaftiche fi riduceffero M m 

bbero 
ad 

quefta lodevole perfetta uniformitd . Tra tutti quelli perb , che faticarono in quefta loaevoie 
imprefa, Resrinone Abbate , che fiori ful fine del nono fecolo (Jo: Alb. tabri-
cius Bibliot.^Lat. Med. & infima Altai. Edit. Patav. T. 6. lib. 17- pag- 61.), 
nella lettera all'Arcivefcovo di Treveri Ratbodo prefiffa al Tratt- de Har
mon. Inft. (Cod. Lipf.) lafcio fcritto: Cum frequenter in Ecclefia veltrae 
Diocefis chorus pfallentium pfalmorum melodiam confufis refonaret vocibus pro
pter diffonantiam toni & pro hujufcemodi re veftram venerationem fepe com-
motam vidiffem . Arripui antiphonarium & eum a principio ufque in finem per 
ordinem diligenter revolvens Antiphonas quas in illo adnotatas reperi proprns 
ut reor diftribui tonis ; Divifiones etiam tonorum ideft differentias ( fcilicet 
Evovae) quae in extrema filliba in verfu folent fieri ut decens eft & con
veniens fiat concinentia, ficut a maioribus noftris tradita: fun t , & ficut ipfa 
armonicae difciplinae experientia nos inftruit diftinftis ordinibus inferere curavi . 
Una delle caufe particolari , per cui gli Efemplari del Gregoriano Antifonario 
per varj fecoli fi videro d' errori fparfi , credo poteffe effere 1' ufo delle lette
re Romane , che f'ervivano di Note indkatrici del Canto ; il qual'ufo , abbenche' 
gia introdotti foffero i Punti caudati, cib non oftante fi conferva in varj luo
ghi fino al Xj. Secolo, come ce ne afiicura Guido Aretino (De divif. Mono-_ 
chor. fecund- Boetium ex Cod. Medic. Laurent.) , cbe , parlando delle Note di 
Oddone Ab. da noi indicate (Differt. 2. pag. 180 . ) dice : His utimur litteris 
vel notis fecundum Henchiridion , Litteras autem fecundum communem ufum ; 
effendo manifefto , come ojferva I' eruditijjimo P. Ab. Trombelli ( Arte di cono-

J'cere I' eta de Codici Lat. et Ital. cap. 13. pag. 77.): Che ogni fecolo , ficco
me nelle altre cofe tutte , cosi ancora nello fcrivere cangia coftume. Per que
fta ragione non e inverifimile, che P imperizia , 0 la difattenzione de'pofterio-
ri Amanuenfi, variando le lettere, fpargeffero d' errori gli Antifonarj . Al-
lorcbe poi introdotti furono i Punti caudati, non e difficile il comprendere di 
quanti errori cagion foffero , come ce lo dimofirb Giovanni Cottonio (Mufi. ad 
Fulg. Anglor. Epif. cap. 2 1 . ) di effi parlando fotto nome di Neume : Qualiter 
autem iftae irregulares neumae errorem pocius quam fcientiam generent , in vir-
gulis & clinibus, atque podatis conliderari perfacile eft: quandoquidem &c equa
lizer omnes difponuntur & nullus elevationis vel depofitionis modus per eas ex-
primitur . Unde fit ut unufquifque tales neumas pro libitu fuo exaltet aut de-
p r ima t , & ubi tu Semitonium vel Dyateffaron fon a s , alius ibidem Ditonum 
vel Diapente faciat . Ecco un' altra delle principali cagioni degli errori fparfi 
negli Antifonarj , quali affatto difirutti non furono , fenonche dopo , frappofti 
fra due linee i Punti da Guido Aretino (Differt. II. Annot. (%6) p. 1 8 4 . ) , 
e finalmente nel XI11, fecolo ftabilite quattro linee 0 righe, rejlb anche ftabi-
'•to, e piii lontano dagli errori il Canto Ecclefiaftico . £ ' degno perb d' offer-
vazione , che non oftante le mutazioni e correzioni accennate dall' Ab. Regino-
ne>r a d-t&o-Cottonio , ficcome quelle pur anche fatte per ordine di S. Bernardo 
all Antifonario Cijiercienfe (Op. S. Bemardi Opufc. XIII. T. 2.) ; nel Moniftero 
tijcamnenje e Trudonenfe (P. Mabillon. Amal. Bened. T. TV. p. 633. T . V. p. 493.) 

m I 

» 

• ! 

• '»'«»i»<iiv»> »i. oumii , nt, quat eu/a lempre piu ci conjerma , cbe q 
reflate fieno fempre c oft ami , . lontane da'ogni confiderabih aherazione, 

I 

0 
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folo colla maggiore, o minore fplendidezza e pompa de
gli apparati, ma ancora col Canto delle Antifone , e de' 
Salmi piu, o meno armoniofo, ed ornato fi diftingueffero. 
Infatti effendo quattro, come abbiamo accennato (193) 
d' ogni Tuono le Formole, non per altro varie tra loro, fe 
non fe per gli limiti delle Corde, a cui fi eliendono, e 
per la moltiplicita de' movimenti vocali, delle quali la pri
ma (194), che e fempliciflima, e fenza ornamenti, riitri-
gnefi tra cinque Corde,(195) 1'altra alquanto ornata (196) 
giugne talvolta fino alle fette , la terza (,197) negli orna
menti , e nell' armonia a quefte due affai fuperiore, e 1'ul. 
tima (198) non tanto nella eftenfion delle Corde, quanto 
nel movimento delle Voci molto in effo , e molto piu cir-
concorrenti, (199.1 le altre tre di gran lunga forpaffa'. che 
fece 1' illuminatiflimo Magno Gregorio ? Ecco che fece. 
Alle Antifone dell' Ore Canoniche diurne e notturne nel
le Domeniche fra l 'Anno , e ne'giorni feriali adatt6 la 
Formola fempliciflima, che noi gia dicemmo Feriale ; nelle 
Feftivita del Signore, della Gran Vergine , e de' Santi, la 
ornata, che noi chiamammo Feflha; alle Antifone poi 
delli due Evangelici Cantici, co' quali due volte ogni gior
no rendiamo a Dio lodi pe '1 Miftero ineffabile , e a noi 
lietiflimo della Incarnazione del Verbo, la piu armoniofa 

ed 

O 9 3 ) Vedi la pag. 378. 379 . , e la Tavola feconda. 
("194) doe la Fer iale . 
(195) Serve V efempio feguente come fpecchio avanti degli occhi per rifcon-

trare in ciafcuna delle otto Intonazioni Feriali P eftenfione delle Corde, con-
trajfegnando quella, altrove ( pag. 377.) chiamata Principale , 0 Caratteriftica , 
con una Nota quadrata , col frapporvi fotto e fopra le rotonde , per dimofirare 
i' eftenfione in ciafcun Tuono. 

I. Tuono. 
•$-b»-| 

II. Tuor.o . HUV-Tuo. IV. Tut. Vl.Tuo, 

fvsS rwH 
'•e 

M 

VII. Taone. n i l . Tuono, 

§ 
( 1 9 6 ) Ciol la Feftiva . 
(197) Quella de' Cant ic i . 
(198) Quella degli In t ro i t i . 
(199) Vedi nella Differt. I. pag. r i 8 . 129. il fignificato di quefto vocabolo 

greco , il quale in quefto luogo deve prenderfi in un fenfo piii eftefa , cioe di 
piii Tetracordi mifto. 
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ed ornata, che noi appeilammo de' Cantici (200) ; e a 
quelle dell' Introito della Meffa , in cui all'Altiflimo folen-
nemente fi offre il Sagnfizio incruento, 1' armoniofijfima, 
ed ornatiflima , che da noi fu nominata Solenne (201). E 

D d d 2 poi-

(200) Blafius Roffettus libel, de Rudim. Mufic. pag. 42. Hie tamen admo-
nendum cenfeo multum diftare folennia i folenniis , majora videlicet praeftare 
minoribus , minora fimplicibus , fimplicia feriatis , atque fecundum haec exten-
denda eft pfalmodiae aliorumque facrorum modulatio . Nee enim convenire pu« 
taverim in majoribus folenniis aeque rotunde ut in feriis ( quas d ix imus) pfal-
modiam aliaque id genus officia tranfeurrere, fed longiore traiftu concinenda 
contenderim . Etenim fi decens fk quodammodo religiofum cenfemus in his fo
lenniis veftibus ornatioribus incedere , habitu cultiore divina tractare : Quare 
non aeque decere afferemus in eis ampliore fervore ofticia protrahi , prol ixiori . 
bus' notulis concini debere . P. Steph. Vanneus Recan. de Mufi. lib. 1. cap. 58. 
fas*. 36. Haec igitur Pfalmodia , feu Pfalmos intonandi m o d u s , aeque bipartita 
e f t , atque pfalmorum genus , nam ex cunctis pfalmis quidam majores vel Can
tici , quidam minores dicuntur . Majores item Evangelici cognominantur, quod 
hi in Eva.geliis faepe inferti l eguntur , ut eft Eeatae Virginis Canticum Ma
gnificat . Item Zachariae vaticirantis Benedictus , feniorifque Symeonis , Nunc 
dimittis . . . . At minores pfalmi habentur , quoium auctorem David conftat ex-
titiffe , ut funt Dixit Dominus , Confitebor , Beatus , & hu ufmodi , quorum 
primi verficuli folenni intonatione , proferendi effent , reliquorum vero fingu-
lorum dimidia piano progreffu etc. Et cap. 60. pag. 38. terg. Reiiquum eft al
teram pfalmodiae Majorum minorumque pfalmorum divifionis partem, diebus 
utique Majoribus £k Minoribus , Semiduplicibus & Ferialibus obfervandam pro-
fequi . Quae profecto intonationis pars , a folenni ordine ( da noi chiamato Fe-
ftivo) non difcrepat, prxter pr incipium, eft enim inchoandum a prima Sevo-
vae notula unifona (cioe la Nota che chiamammo Caratterifiica) procedendo vo-> 
ce ufque ad mediationem , quae profecto folenntm ritum imitatur . Dobbiamo 
in oltre avvertire con Andrea Ornitoparco (De Arte cantandi /klicrolog. cap. 12. 
de divif. Fj'almor.), che il Cantico Nunc dimittis folito cantarfi, fecondo il 
Romano Rito alia Compieta in quibufdam Dyocehbus pro majore in quibul'dam 
pro minore Pfalmo reputatur , ut ipfe orbemterrarum luftrando expertus fum. 

(20J.) Bonizo Epijc. Sutrinus ext. in Antiq. Ital. Med. avi T. 3. p. 604. 
Beatus vero Gregorius primus in Romana Ecclelia inftituit, ut antiphona , quae 
vocatur Introitus , ad mulcendum audientium animos decantaretur . Durandus 
lib. 4. c. 5. n. 1. Ration. Divin. Offic. Chorus igitur pfailentium clericorum . . . 
introitum in jubilo cantat &c. Aurelianus Mufica cap. xx. ex Cod. Mediceo-Lau-
rent. Florent. Mi.farum vero Otficium conftat in Antiphonis qua: introitus di
cuntur . Quae ideo vocantur , quia introeunte populo in baiilicam decantentur, 
& eo ufque cancio ejus protendatur quoufque inperturbato ordine tam pp.htipheac 
quam ceteri ecclefiaftici ordines fecundum fuam quiique dignitatem ingredian-
tur eccieiiam & congruam fufcipiant nacionem ; e quej:a , io penfb , foffe una, 
delle cagioni , per cui il Canto degli Introiti dal Pontefice S. Gregorio f.i co-
tanto protratto , ed eftef'o , fcrivendo Monf. Dom. Giorgi ( Liturg. Rom. Po>:-
tif. T. 2. c. 7. p. 4 3 . ) Poft antiphonam (Introit.) fequebatur Pjalmus, qui 
olim integur non dictbatur , ftd protrahebatur , quoulque Pontifex inruicret 
Priori Scholae Can to rum, ut Gloria Patri d iceret . Ita Thomaiius (DiJ'quifitio 
de Antiphona ai introitum pag. x v i . } 

ifc: 
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poiche- al Tuono, e alia Formola del G/tffo dell'Antifona 
non pu6 fenza notabile diffonanza non corrifpondere il 
Tuono, e la Formola del Canto del Salmo; quindi ne vie
ne , che le Intonazioni Salmodiche ragionevolmente efeguir 
non fi poffono, fe non fe nel medefimo Tuono, e nella 
Formola ifteffa , con cui il Canto delle Antifone fu difpo. 
fto. Quefta e la diftribuzione delle Cantilene Ecclefiaftiche 
ftabilmente fiffata dal Magno Gregorio, il quale neppure 
in ci6 veruna novita , o novella iftituzione nella Chiefa 
introduffe, ma folamente invariabile , ed ufata voile ren-
dere la pratica offervanza delle antiche iftituzioni de' Pa
d r i , che nel Canto delle Ore Canoniche diurne , e nottur-
ne Tre Formole di melodia diftinguevano , altra nelle prin
cipali Solennita, altra nelle Domeniche, ed altre Fefte fra 
l ' anno , ed altra ne'giorni privati (202}. E quefta cotan-
to congrua , e ragionevole diftribuzione , mantenutafi 
nella Chiefa Romana fempre mai inviolata, ella fu che 
obbligo , al dir di Vallafrido ( 2 0 3 ) , preffo che tutte le 
Chiefe Latine ad accettare il Gregoriano Antifonario, ed 
a prefcriverne fin coi Decreti Conciliari 1' efattiffima offer
vanza ; effendo tra gli altri celebre il Concilio di Clisf, o 
fia Cllovesho in Inghilterra celebrato l 'anno 747, il quale 
in due Canoni decret6, che le maflime folennita fi cele-
braffero col metodo della Cantilena defcritta nell' Antifo
nario Romano, le Fefte de' Santi colla Salmodia , e Can. 
tilena loro affegnata, e le Sette Canoniche Ore colla Sal* 

mo. 

(202) Tres ordines melodis .in tribus diftinctionibus temporum habe mus 
verbi grat ia , in prscipuis folemn.tatibus , toto corde & ore , w m g g £ S a n . 
devotionis ; in Dominicis diebus , & majoribus feft.vitat.bus , fiven^« 
c to rum, in quibus plebes laborant par t im, vel totaliter , multo » " » • * de d i e , 
vatis autem diebus ita pfalmodia moduletur nocturnis ho r i s , « " n ™ s . ^ 
ut omnes poffmt devote pfallere , U mtente cantare fine ftrepitu vocis , . 
_ffectu abfque defectu. Inftituta Patrum de modo Pfallendi, five cantandi, ap. 
Ven. Card. Tomafium loc. cit. pag. 4 4 1 - ) . 

(vox) Privilegio Romans: Sedis obfervato, & congruentia rationabili difpo-
fitionum apud earn factarum perfuadente , factum ef t , ut in omnibus pene La 
tinorum Ecclefiis confuetudo & mag.ftenum ejufdem Sed.s . ^ £ ^ ^ _ 
non eft alia traditio aeque fequenda , vel in fidei regula , vel in obfervationum 
doctrina. Walfridus Strabo de Reb. Ecclefiaft. cap. 25. 

• • 
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modia parimente, e Cantilena a ciafcheduna di effe pre-
fcritta (204. . 

Ma chi intanto non vede, che cotefte Salmodiche 
Cantilene, le quali nella Chiefa Cattolica tuttavia fuflifto-
n o , e fono in ufo, d'altronde 1'origine loro, e quanto 
ai Tuoni, e quanto alle varie lor Formole non poffono ri-
conofcere, fe non fe dal Re David? Richiamifi alia me. 
moria ci6, che al principio della prefente Differtazione 
colle parole precife del Sacro Tefto abbiam det to , cioe , 
che'1 Santo Re non folamente compofe i Salmi, ma ben' 
anche le loro modulazioni ( 2 0 5 ) ; ed oltre a ci6 voile, e 
pubblico il comando , che ogni giorno in perpetuo mattina , 
e fera,. tanto nella obblazione degli olocaufti , quanto in ciaf
cun Sabbato , in ciafcuna Calenda, e in ognuna delle altre fo-
lennita i Le-viti nel Tempio cantaflero i Salmi al Signore in 
quel numero, e con quel Rito, che a ciafcuna facra Funzione 
egli a-ve-va pre fcritto (206) . Altro Rito del Canto fu adun-
que da lui inftituito pe' i Sagrifizj cotidiani, altro pe' i 
giorni feftivi del Sabbato, e delle Calende, altro per le 
minori, ed altro per le maggiori folennita ' invenfimile 
cofa effendo, per non dire indecente , ed incongrua, che 
nella Pafqua , con iftraordinaria pompa dagli Ebrei folen-
nizzata , la medefima Formola di modulazione ufar fi dovef-
fe, che ne' giorni privati; e nella Fefta de'Tabernacoli 
alquanto minore, la Formola ifteffa del Canto, che nelle 

Fefte 
("204) Concil. Cloveshovienfe Can. 13. Ut uno eodemque modo Dominicae 

difpenfationis in carne Sacrofanctae feftivitates in omnibus ad eas rite compe-
tentibus rebus , ideft, in Baptifmi officio , in Miffarum celebratione , in Can-
tilenae modo celebrentur, juxta exemplar videlicet, quod fcriptum de Romana 
habemus F.cclelia . Itemque , ut per gyrum totius anni natalitia Sanctorum uno 
eodemque d ie , juxta JViartyrolcgium ejufdem Komana. Ecclefiae, cum fua con
venient! pfalmodia, leu cantilena venerentur . Ef Can. 25. Ut feptem canonicse 
orationum diei Ik noctis horae diligenti cura cum Pfalmodia & cantilena fibi-
met convenienti obferventur. Tom. 8. Collect. Concil. Edit. Ven. 1719. pag. 
3 2 4 - 1 3 2 . -

(205) Et ftare fecit cantores contra altare , & in fono eorum dulces fecit 
modos. Eccli. cap. 47. verf. n . 

(2063 Juxta praecepta quoque David noviflima . . . . Levitae vero , ut ftent 
mane ad confitendum , & canendum Domino , fimiliterque ad vefperam , tam 
in oblatione holocauftorum Domini, quam in Sabbatis , & Calendis , h. folem-
nitatibus reliquis juxta numerum & caeremonias uniufcujufque rei jugiter co
ram Domino. I. Paralip. cap. 23. verf. 27, 30 , 6s 31. 
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Fefte femplici del Sabbato, e delle Calende . Acciocche 
pertanto si fatta indecente incongruenza non aveffe a fuc-
cedere, prefcriffe il Regio Salmiita ai Cantori, non fola-
mente /'/ numero de 'Salmi, e de'Cantici (207 ) , ma anco
ra le cerimonie di ciafcuna cofa , e loro ordin6, profegue il 
Sacro Tefto, che cuftodiftsro le ojfer-vanze del tabernacolo, e 'I 
rito del Santuario ( 2 0 8 ) , cio& il Rito, e le Formole del 
Canto, adattate, e convenient ad ognuna in particolare 
delle facre, piii, o meno folenni Funzioni ( 2 0 9 ) . N& in 
altro fenfo, a dir vero, fembra che interpretar fi debba. 
no le Scritturali parole di cerimonie, e di rito riguardo ai 
Cantori; poiche efli nel Canto niun' altra cerimonia, e 
niun' altro Rito, a i giorni pri-vati, al Sabbato, alle Calen-
de, e alle altre Fefte conveniente offervar potevano, fe 
non fe ufando in occafione di maggiore, o minore folen-
ni ta , maggiore ancora, o minore V armonia , e 1' orna-
mento, e '1 movimento della voce; le quaii cofe, coftitui. 
fcono appunto, e diliinguono le quattro da noi defcritte 
Formole delle Intonazioni de' Salmi . Quefta varieta di For-
mole piu e meno armoniofe fu quella, che decorofe rendet-
te le funzioni del Tempio, ed ornamento aggiunfe alle fo. 
lennita, dicendo 1' Ecclefiaftico nell' elogio di David , ch' 
egli le modulazioni foa-vi in-ventb , e con cib reed decoro all; 
celebrazioni, ed ornd i temp ( 210 ) , cioe i giorni feftivi 
(211), i quali neffun ornamento fopra i giorni privati av-
rebbero ricevuto dal Canto, fe dalle cotidiane e ufuali non 
foffero ftate diverfe delle Intonazioni Salmodiche le Formole 
feftive. 

Or 

• 

(207) Juxta numerum , Canticorum fcilicet, quae canenda praefcribeban-
tur . Menochius in loc. cit. 

(.208) Et cuftodiant obfervationes tabernaculi foederis, tx ritum Sanflua-
rij . /. Paralip. cap. 23. verf. 32. 

C209) Sententia eft, debuiffe Levitas ritus facros ad unguem fen.are , tam 
in cuftodia templi r & atriorum , quam in canendi tempore, & modo. Meno
chius in hunc locum . 

(no) Dulces fecit modos , & dedit in celebrationibus decus , & ornavit 
tempora . Eccli. cap, 47. verf. 11., iff 12. 

C 2 I 0 Tempora, & dies leftivos hilaritate mufices decoravit. Menochius 
in hunc locum . Ideft , effecit , ut quam decentiffime celebrarentur feftivitates 
per annum recunentes. Tirirms in hunc loc. 
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Or quefte Intonazioni, e quefte lor Formole quelle fo. 

no , che a me fembra poter affermare, effer ftate per mez
zo degli Apoftoli dal Gerofolimitano Tempio trasferite nel
la Chiefa nafcente, e per continua non mai interrotta fuc
ceflione a noi pervenute. Imperciocche , s' io ricerco , da 
chi , e in qual tempo nelle pubbliche Funzioni Ecclefiafti
che introdotte furono le noftre Salmodiche Cantilene: mi 
rifponde S. Ifidoro, tutto cib , che negli Ecclejiaftici Uffnj 
Ji celebra , tutto effere ftabilito , parte dall * aut or it a delle Di-
*vine Scritture , parte dalla Tradi&ione Apoftolica, e parte 
dalla confuetudine della Chiefa iini-verfale (212). Che fe pro-
feguifli a chiedere , donde , e quando nella Chiefa fparfa e 
difufa in tutte le Nazioni, in tutti i Regni, in tutti gl' 
Imperj abbia avuto e principio, ed origine 1' univerfale 
confuetudine di ufar nel Canto de' Salmi quefte precife mo
dulazioni (213) , e non a l t re : rifponderebbemi francamen-

(isi) E a , quae in Officiis Ecclefiafticis celebrantur, partim fanftarum 
Scrii. turaium auftoritate , partim Apoftolica Traditione , vel confuetudine uni-
verfalis Ecclefiie ftatuta reperiuntur . De Officiis cap. 1. relat. ab Audi ore Ope-
ris , Benediclio D e i , ap. Henricum Canifium Tom. II. Parte II. pag. 38. Edit. 
Antuerp. 1725. 

(213) Anche la Chiefa Greca , benche ufaffe Riti diverfi dalla Latina , 
nel Canto nondimeno della Salmodia pratkava, come rilevafi dagli Scrittori 
del IX, X, e XI fecolo le n-edefime Intonazioni ; e per difiinguere I'una 
dall' altra, fit affegnata a ciafcheduna di effe una certa determinata parola , 
nulla affatto Jignificante , come riferif'ce Reginone Ab. (loc. cit.) Quaeritur a 
rtonnullis quid fignificent ilia verba per qua: tonorum fonoritatem in naturali 
mufica difcernimus ? ideft N O N A N N O E A N E , & N O E A I S , & N O I O E A N E , 
& his fimilia , &; utrum interpretari eorum fenfus poftit. Ad quod refponden-
dum , quod omnino rullam rtcipiunt interpretationem ; Neque enim quicquam 
fignificant, fed ad hoc funt tantum a grecis reperta , ut per eorum diverfos ac 
diflmiles fonos tonorum admiral da varietas aure fimul & mente poffet comure-
hendi; aggiungendo inoltre Aure'.iano (loc. cit. cap. vim ) : Veterum nomi-
na quae ipfis infcribunuir tonis , ut eft in primo tono N O N A N E A N E , & fe
cundo N O E A N E & cetera queque moveri folet animus quid in fe contineant 
fignificationis. Etenim quemdam interrogavi grecum in latina quid interpreta-
rentur lingua , refpondit fe nichil interpretari , fed effe apud eos letantis adver-
b i a . . . . Eitque tonorum in fe continens modulationem . Quefte parole, che 
nulla fignificano , fi leggono in Ubaldo , in Odone , in Guido Aretino , in un 
Codice Palatino Vatican0 N. 1346 di Autore Anonimo del XI fecolo , ed in un 
Codice del X, 0 XI Jecolo , ch' era un'Antifonario del Monafiero di S. Gal-
lo, riferito dal Ven. Card. Tommqfi (Refponf. & Antiphon. Rom. Ecclefi pag. 
38- ) , e furono inventate per regolare unicamente la Salmodia , acciocche il 
Cantore del Salmo non prendeffe abbaglio , ma I' intonaffe nel Tuono preciffi 
dell'Antifona precedents,* laddove gli altri vocaboli, Pxotus, Deuterus , Tri-

', 1 
1 
/ 

, 
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I 

te (214) S. Agoftino, che qualora un ufo, di cui non tro*vifi 
in -verun Concilio la inflituzione, fi -veda uni-verfalmente, e 
coftantemente ofier-vato da tutta la Chiefa , fi ha giuflo fonda-

men-

tus , e Tetrardus , introdotti da i Cantori Ecclefiaftici, verifimilmente per al-
lontanarji dai Profani , che ufavano i vocaboli di Dorio, Frigio, Lidio , e 

. Miftolidio , &c. ufurpavanfi principalmente per indicare il Fuono delle Anti
fone , de' Graduali, e delle altre Cantilene Ecclefiaftiche , benche negli antichi 
Antifonarj per fovrabbondanza fi veggano anche uniti alii fopradetti ad indi
care con maggior chiarezza qiello de' Salmi. Gli uni, e gli altri fono da noi 
efpojli nella Tavola II, che J delle Intonazioni Salmodiche; e pokhl nelle 
lettere di que' vocabAi , che nulla fignificano , ci fi e prefentata ne' Manofcrit-
ti , che abbiam delle Opere de' nominati Autori , 0 per trafcuratezza , 0 per 
imperizia degli Amanuenfi , alcuna varieth , noi per is fuggire , per quanto ci 
I poffibile ogni errore , gli abbiamo fcelti da que' Codici , che ci fono I'embrati 
piii efatti. Nella medefima Tavola efpofte abbiamo anche -le quattro C'tfre, 
delle quali fu 'I principio del X. fecolo fi fervi Oddone Ab. per indicare non 

folamente le Note, come fu accennato fopra alia pag. 180. della II. Differta
zione , ma ancora le Finali dei quattro Principali ed Autentici Tuoni, 
il che fu da effo Oddone nel principio del fuo Enchiridio ( de Mufi. hoc eft Ar
monica Inftitut.) efprejfo ne' feguenii termini. Primus qui eft graviffimus gre-

ce Protos vel Arcos dicitur Sri . (D la fol re) . Secundus Deuterus tono di

ftans a Proto / \ . (Eiami) . Tert ius Tritos femitonio diftans a Deutero / • 

(Ffa ut). Quartus Tetrardus T o n o diftans a Tr i to ft* (Gfol reut) . Altre 
Cifre abbiam anche pofte nella fteffa Favola dopo i nomi de Tuoni, Protus , 
Deuterus &c. le quali fono un' abbreviatura di quefti vocaboli , e furono ujit* 
te da Otkero Monaco di Ratisbona nel fuo frammento ( Menfura Quadriparti
te Figura ex Cod. BenediHo Burano fee. XII.) pubblicato dal P. Pezio ( A-
necd. Nov. T. VL P. I. pag. 226. 2 2 7 . ) , che fi efprime ne' feguenti termini: 
Summae parti , quae eft Tetrardi (Gjbl reut), da nomen J^_. Ante penulti-
mae parti (Ffaut) da nomen j £ . Penuitimae parti (Eiami) da nomen y< . 

Ultimae parti (O la fol re) da nomen <P . 
(214) Noi qui parliamo delle Intonazioni abbracciate dalla Chiefa univer

fale, e non gia di quelle , che furono pofteriormente inventate , e rkevute da 
qualche Chiefa particolare , le quali in alcuni libri di Canto Fermo notate fi 
veggono , e da' due Scrittori colla notizia del tempo , in cui introdotte furo
no , ampiamente defcritte fono bensi , ma non gia approvate . II primo di que
fti due Scrittori e Reginone (loc. cit.), che Ju 'I fine del nono fecolo cofi 
fcriffe : Volunt autem quidam ut fupra meminimus tonos tantummodo five dif-
lerentias effe xij . . . Sunt autem numero xij cum interpretationibus fuis; e ne 
ejpone per ordine tutta la ferie, cbe da noi fard ej'pofta nellaTavola Quarta, 
co' proprij Vocaboli, e colle Antifone a ciafcuna Intonazione corrijpbndentp. 
Indi foggiugne : Sunt ergo fecundum fupra comprehenfum modum Tom oifto , & 
medii quattuor , quos Paracteres , ideft circum aequales appellant , per quos om-
ne genus modulations regitur , 6c gubernatur . Haec fecundum graecos nee non 
etiam quofdam noftros didta fun t , yerum nos nee oftonarium numerum in to
norum varietate excedimus, nee aliquid fubtraendum ratum eue arbitramur. 
L' altro Scrittore e Aureliano , chej'u'l principio del Decima fecolo indirizzo 
il fuo Trattato de Regulis modulationis ad Bernardum. Archicantorem , cbe fu 
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Intonazioni di alcune Chiefe particolari. Tavola IV. pag. 40$. 

Intonazioni riferite da Reginone, 

I . A u t h e n t i c u s protUS. ideft antiquus five autoralis primus. 
NONANOEANE. An. Ecce nomen Domini. 

Quefto & il Primo Tuono della. Chiefa Romana. 

I I . Plagi protus . ideft obliquus primus. 
NOEANE. An. Iufte & pie vivamus. 

Quefto i il Secondo. 

I I I . P a r a & e r . ideft circum aequalis. ANANNEAOS. An. Nos qui vivimus. 
Quefto e I' Irregolare dell' In exitu . 

I I I L A u t h e n t i c u s d e u t e r u s . ideft antiquus emendatus. V . Plagi deuterus . ideft obliquus*emendatus. 
NOIOEANE . An. Ecce Dominus nofter. NOEANE. An. Ecce veniet propheta magnus 

Quefto e il Terzo. Quefto e il Quarto. 

V I . P a r a t t e r . id. circu aequalis. ANANNEOIES. An. Crucem tuam adoramus Diie. 

V I I . Au then t i cus t r i tus . id. antiquus particularis. V I I I . Plagi tritus . id. obliquus particular^. 
NOIOEANE. Aii. Ecce Diis veniet ut fedeat. NOEANE. An. O quam gloriosu eft regnfl. 

Quefh e il Quinto. Quefto e il Sefto. 
/* 

V i l l i . Paraf te r . id. circum aequalis. AIAEOIES. An. Et refpicientes viderunt. 
X . A u t h e n t i c u s t e t r a rd i . Antiquus quartus. 

NOIOEANE . An. Omnes fitientes. 
Quefto e il Settimo. . 

X I . Plagi tetrardi . Obliquus quartus. 
NOEANE . Aii. Jocundare filia fion . 

Quefto h V Ottavo. 

Primus 

X I I . F a n c i e r , id. circum aequalis. ANOAIS. Aii. O mors ero mors tua. 

Intonazioni dette Irregolari eftratte dai Cantorini Jlampati nel 1513. 1540., e da un MS. in pergamena del Sec. XV. 

"^^I^^^^^SEa^i^iSEi^^i^^i Secundus E E E E E d _ E _ ? _ ^ 
D i xit Do m i nus Do mi no me o : fe de a dextris me i s . 

Tertius -^ E~ W-^-^-^-a(-w--^-p r^^ : : 

Di xit Dominus Domino me o; fe de a dextris me is. 

D i xit Dominus Domi no me o : 
m 

fe de a dextris me is 

Quartus -:«g_l!l_U^ 
In ex i tu I f rael de -fcgypto : domus Jacob de populo barbaro. 

Intonazioni A m b r o f i a n e . Pfalt. Cantica, *&c. Rita Ambrojiano pag. 3 5 9 . Franchin. Gajfurius PtaSi. Mufi. lib. 1. cap. 15. 

Antiphona terminante in R E , refpondent Primo, & Secundo , 

w I W W • ~W— Jtl ifZ 
Di xit Do minus Do mi no me o : 

Antiphona terminante in MI, refpondent Tertio , 

jgHii~J*^-»-HiH^»--H~W--W: 

fe de a dextris me is. 

K_ 

j g-w-w- m-* w r » w w w 
Di xit Dominus Do mi no me o 

& Quarto. 

H.~W-.^W—BMfr-g-:! 

fe de a dex tris me i s . 

D i xit Do m i nus Do mi no me n : fe de a dcxtris me i s . 
P » W W H M I t 

Antiphona terminante in FA, re 

C W W W • W W • W W - t t -
F)i xit Do minus Do mi no me 0 : 

fpondent Quinto > 

—w m* m •!• w m~=— 
- - -w— fe de a dextris me i s . 

Di xit Domi nus Do mi no me o 

& Sexto. 

:Kz&zm 
fe de a dextris me is . 

_*E H . - . I - B - » - » - M ~ . - S H . - * — 

-r* 
Antiphona terminante in VT, refpondent Septimo , 

—™—PI—H—™—j™-—|S(-

* w : 
Di xit Do mi nus D omi no me o: fe de a dextris me i s . 

Di xit Dominus Domi no me o : 

& Otftavo. 

lF)ra-w^«H*H.~»-w-~w--w--

• w - # * •*-W-
fe de a dex tris me i s . 

-W-M-W-
:*E6CE 

Di xit Dominus D o m i n o me o : fe de a dextris m e i s . 

Intonazioni Monaftiche Caffinenfi. Cantorinus ^ ProceJJionar. fcund. ritum Congregation. Cajfin. ed. an. 1523. 
Tonus Benedicite. Tonus Voce mea. 

•Ft TWgWTgnrM itm • |~w w w n * Hq F 
Di xit Dominus Do mi no me o : fe de a dextris me i s . 

Ti 

ni mis 

*—U 
Tonus In exitu. 

•w* w*wwwwww WMWW __•, ®W JMMWWEWJC-ES I" 

Be a tus vir qui timet Dominum : in mandatis ejus volet 

Tonus BenediHus. 

E£?53___iEirESE^ 
Confitebor tibi Domine in toto corde me o : incofilioiirc.cogregatione. Lau da te pu e ri Do minum; 

___J*ZW n _ _ W * - ^ l B P i _ | j — 

lauda te nomen Do mi n i . 

Intonazioni Monaftiche Olivetane. Direttor. Monafi. della Congregaz. Olivet. P. 1. pag. I86. 
Alia Compieta Ottavo Tuono. 

=g=_HTM W.W m ^ Jtz±zmzj*r-m+: 
Ecce nunc be ne di ci te Dominum omnes fer vi Do mi ni . 

Intonaz. Monai t i ca Car tuf iana . Antipbonar. abhreviat. 
pro Ordine Cartuf. pag. 465. 

I. Tonus. 

Mode 

E^Ea__^»-*-r.-ii ^w"TC=EJbWE^: 
Lau da te pu e ri Do mi n u m : lau da te nomen Domi n i . 

Inton. riferita dal P. Cianciarino Introd. abbrev. di Mufica pag. 12. verf. 
Tono il quale non Tufa altri che certi Padri chiamati 

Azurini . . . et e chiamato Tono Giorgiano. 

- ^ W - W - W - W - W - B - W - W - W - W - W - ^ W - W - -W-B-W-W-H-W-
Primus to nus fie in ci pi tur et fie medi a tur fae cu lorum. Amen. 

_£ :W±WE3tzw: Jbc IWEW: W a W" ^w w-
Lau da te pu e ri Do minum: laudate no men Do mi n i . 

IX. pHJMW-W-W-W-W 
Modus. ~ 

Intonazioni del P. Merfennio, Harmonic, lib. 6. Propof. 26. Corol. 3. pag. 112. 
Principium. Medium. ____ Finis. Principium. Medium. 

-w-w-
Finis. 

WE«E , *",H W W-HJML 'mZZZ: 

I n ex i tu If ra el de ,_Egypto do mus Ja cob de populo barba ro. 

Principium • Medium. Finis . 

XI. 
Modus . -» W W W W 

•€-_* 

-w- —WHtjhgjMhgJI 
Lauda Je ru fa lem Dominum: lauda Deum tuum Si e n . 

X. 
Modus 

XII. 
Modus 

_£_W-^-W_W_WJ«_ 

Lau da te pu e ri 

__W__LWEE 

Do m i n u m : 

nOOtTi - If *J0T 1 
w laudate nomen Do m i n i . 

Principium. Medium. Finis. 

: ̂ _jjS^ElE^bJ^^_JJ^_Sftc _g__.w w * • w » mm-
Ju bi la te De o omnis terra; fer vite Domino in lse ti t i a . 

Essa ______• 
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mento di credere, efiere fiato cotefio ufo fiabilito dall' autorith 
Apoftolica (215). Le modulazioni de'Salmi, le quali in tut
ta la Chiefa Cattolica fono in ufo, certo e, che alia luce 
non vennero nel Ponteficato del Magno Gregorio al prin
cipio del fettimo Secolo, e nemmeno alio fpuntare del fe
fto nella iftituzione della Vita Monaftica dal celebratiffimo 

E e e Pa

yor Vefcovo , e delle nuove aggiunte Intonazioni piii difufamente parlb (cap. 8 ) 
in quefti termini: Extitere etenim nonnulli cantores, qui quafdam effe antipho-
nas que nulle earum regule poffent aptari afTeruerunt; Unde pius auguftus avus 
vefter Carolus paterque tocius orbis IIII .°1 - augere juffit, quorum hie vocabula 
fupter tenentur inferta: A N A N N O . N O E A N E . N O N A N N O E A N E . N O E A N E . 
Et quia gloriabantur greci fuo ingenio otto indeptos eife tonos , maluit ille duo-
denarium adimplere numerum . Tunc demum greci poffent ut nobis effe com
munes , & eorum habere contubernium philofophiacum latinorum , & ne forte 
inferiores invenirentur gradu, itidemque quatuor ediderunt tonos. Quorum hie 
prefcribere cenfui litteraturam . N E N O . T E N E A N O N O N E A N O A N N O A N -
N E S . Qui tamen toni modernis temporibus inventi , tam latinorum quam greco-
r u m , licet litteraturam inequalem habeant, tamen femper adpriores otto eorum 
revertitur modulatio. Et ficuti quit nemo v m . partes grammatice adimplere 
difcipline ut ampliores addat partes , ita nee quifquam tonorum valet ampliare ma-
gnitudinem , quia nifi quis alterius fecerit generis modulationem, prorfus nee tono
rum poterit reddere magnitudinem . Quamobrem non neceffe eft priorum monimenta 
linquere patrum , C_ illius ircurrere fermonis : Ne trafgrediaristerminos ant iques, 
quos pofuerunt patres tui (Prov, c. 22. 2 8 . ) ; maxime cum ufque ad hoc tempus 
quo hij reperti f u n t , omnis ordo tam romane quam grece Ecclefie in antiphonis , 
refponforiis , offerendis , communionibus, per hos priores decucurrerit tonos . 
Rilevafi da tutto cib , che I' Invenzione di quefte , ed altre particolari Intona
zioni e affai pofteriore a S. Gregorio ; che il motivo di tale invenzione furono 
alcune Antifone, le quali terminando non nella Corda finale , ma nella Quin
ta fuperiore , che dicefi Confinale , diedero etnfa d' introdurre altre Intonazioni 
a tali Corde uniformi; e che finalmente si fatte Intonazioni mai non furono 
dalla Chiefa univerfale , ne Latina , ne Greca abbracciate . Strano per altro a 
tnoi fembra il comando da Aureliano qui riferito , di Carlo Magno , che fi ag-
giugneffero quattro altri Tuoni agli otto gia confueti ; effendo affatto inverifi-
mile , che quel grande Imperadore , il quale tanto operb , acciocche tutta la Ger-
mania, e tutta la Francia nel Rito , e nel Canto fi uniformaffero appuntino col
la Chiefa Romana , voltffe poi, che diformi foffero nella Salmodia . Aggtun-
fafi, che tra le quattro Intonazioni , che quefto Scrittore dice accrefciute da 

'nrlo , vi novera quella del Salmo 113 , In e x i t u , la quale nell'Antifonario di 
S. Gregorio (Refponf. iff Antiphon. edit, a Ven. Card.Thomafio Jub nomine J of.Mar. 
Caripag. 58 ) cent' anni prima di Carlo Magno, era gia a quel Salmo fiffata col
la fua Antifona, Nos qui v iv imus , ne'Vefpn dellaDomenica. Ma di quejla Into-
inaztone avremo altrove ampio campo di favellare difflfamente . Intanto I certo , 
che da niun altro Scrittore , fia del VII., 0 del VIII. fecolo, in cui fiori Carlo 
Magna , fia del IX., giammai I ftata di cotefti quattro Tuoni I' Inftituzione a lui 
afcritta . Convien percio condonar quefto sbaglio a uno Scrittore del X. fecolo . 

C " 0 Quod univerfa tenet Ecclefia , nee Gonciliis inftitutum , fed femper re-
tentum eft , nonnifi auftoritate Apoftolica traditum rettiffime creditur. De Baptifmo 
nontraDonatiftas lib. 4 . cap.i^. num. 31, Tom.lX.Qper. EditMaur.Antuerp.pagw 
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Patriarca San Benedetto propagata nell' Occidente ; avendo 
noi gia dimoftrato, che quefti due fantiffimi, e zelantiffimi 
promotori del l 'onore, e del culto divino, nulla nel Canto 
della Salmodia innovarono, ma quel medefimo religiofamente 
ritennero, che precedentemente da tutta la Chiefa era ftato 
gia ricevuto. Trovifi dunque in uno de' cinque anteriori 
fecoli, e fpecialmente in quelli, ne' quali dopo la fconfitta 
della idolatria germogliando il peftifero contagiofo logli'o 
delle Erefie, fu necelfario, come dice Walafridoj che negli 
Ecclefiaftici Ufizj il culto della Religione al fommo della 
perfezione, della decenza, e della maefta pervenilTe (2id): 
trovifi, non diro un Canone di Concilio, o un Decreto di 
alcun fommo Pontefice, ma una femplice teftimonianza di 
qualfivoglia Scrittore di que' tempi, che ci dimoftri frefco 
allora, e recente delle Formole, e Intonazioni Salmodiche il 
ritrovamento. Noi si tra le Opere al Martire S. Giuftino 
una volta attribuite veggiamo le cento quarantafei Quiftio-
ni agli Ortodoffi , TAutore delle quali, che tra'1 quaito, 
e 'I quinto fecolo verifirmlmente fiori (217), paragonando 
nella Quiftione centefima fettima gli antichi Ifraeliti a i 
Fanciulli , ed i Criftiani agli adulti, muove il feguente 
Quefito. Se i Criftiani, d ie 'eg l i , hanno rice-vuto iftituti di* 
•verfi dalle coflumanze ebraiche , come poi nella Chiefa ufano il 
Canto di que' fanciulli , che erano alia mofaica legge foggstti -? 

Ed al Quefito immediatamente rifpondendo, foggiunge, 
che a i fanciulli non con-viene gia il femplice tanto, ma bensl 
il Canto accompagnata dagli Strumenti di fuono , e dai falti, 
e dalle nacchere: laddo-ve di tali ftrumenti, e delle altre cofe 

con 

(n 6) Plenarius officiorum ordo , qui mine per Romanum orbem lervatur, 
poft antiquitatem multis temporibus evolutam inftitutus , & ad omnem eminen-
tiam Santtx Religionis eft diiatatus . Crefcente enim fideiium numero , & hje-
refum peftiientia multiplicius pacem maculante catholicam , nece/fe erat augeri 
cultum verse obfervationis: ut _. clarior leligio accedentium ad fidem animos 
invitaret, & auttior cultus veritatis conilantiam Catholicorum adverfus inimicos 
oftenderet. De rebus Ecclefiaft. cap. 25. Bibliot. PP. Edit. Lugd. Tom. XV-
pag. i9*. 

C2I7) Quae etiam ab Authore harum Qiiaeftionum fcribuntur , arguunt Scri-
ptorem feculo quarto fupparem, vel recentiorem. Oudin. de Scriptor. Eccl* 
Tom. I. p. 202. Scriptorem vixifle quinto faeculo , idque in Syria , non obfeu-
ris notis dijudicatur. . . . N.que etiam eodem fkculo quinto reccntior eft. Mo* 
nach. S.Mauri in Edit. Ven. Oper. S. Jujlini pag. 466. 

f i l l 
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con-venienti a i fanciulli avendo la Chiefa ripudiato I * ufo, ha 
folamente ritenuto il Jemphce Canto « . . . Imperciocche , profie-
gue , anche quefto Canto medefimo e parola di Dio, la quale e 
meditata, e cantata , e udita ha -virtu di Jcacciare i Demonj ; 
e quelle cofe, che a perfezionar I' anima nelle -virtu della pie. 
ta proprie conducono, col Canto Ecclefiaftico dagli Domini pij 
fi confeguifcono ( 218 ) . 

Ed ecco finalmente fvelato 1* arcano : Ecco renduto 
manifefto qual folk il Canto degli Ebrei nel Tempio . Era 
quel medefimo, che nella Salmodia de 'noftr i Cori Ecclefia. 
ftici nella Cattolica Chiefa rifuona . Le Cantilene ifteffe, le 
iftefTe precife Formole , dal Santo Re David ad onor di Dio 
compofte, e da Salomone fuo figlio nel Tempio Gerofolo-
mitano i n t r o d o t t e , per mezzo degli Apoftoli affiem colla 
Fede , con gli Evangel; , e con gli altri facri divini libri a 
noi paiTarono; con quefto folo d iva r io , che laddove in quel 
Tempio per allettare al Culto divino gli animi rozzi d' un 
popolo d u r o , e carnale facevano la lor comparfa col fafto-
fo efteriore accompagnamento de' muficali Strumenti 1,219) : 
nelle noftre Chiefe altra moftra non f a n n o , che della fola 
bellezza , e gravita naturaie delle loro modulazioni , nelle 
quali tanto sfavilla piu vaga , e piu ammirabile la maefta, 
quanto ella fi da a vedere piu fchietta , e piu femplice, e 
fenza fafto (220) . Ben1 ebbe ragione il lodato Scrittore di 

E e e 2 affer-

(218) Si ab ipfidelibus ad feduttiontm inventa carmira , iis autem , qui 
fub lege fuerunt, ob animi imbecillitatem conceifa; qui fub gratia funt, & per
fetta , atque ab iis , quos dixi , moribus aliera accepere inftituta , quomodo in 
Ecclefiis, more eorum, qui fub lege fuerunt, parvulorum, carticis utuntur? 
Refp. Non canere fimviiciter parvulis convenit, fed cum inarimis inftrumentis 
canere , & cum fait, tione , & crotalis : quare in Ecclefiis refecatur ex carticis 
ufus ejufmodi ir.ftrumentorum , atque aliorum parvulis conveniertium , ac fim-
plex relittus eit cantus. . . Verbum enim Dei ei t , quod & cogitatum , &• can-
tatum , & auditum vim habet pelierdorum dor moraim ; t* quae ad animam in 
virtutibus pietatis propriis perficierdam corducurt, ex canticis ecclefafiicis pii 
confequuntur. In Append. I. Op er. S. Juftini , Edit. Maur. Ven. 1747- pag. 502. 

(219) S. Jo: Chryfojlom. in Pfalm. 150. Tom. V. Edit. Maur. Paris, fag. 
502. Ilia autem inftrumenta tunc illis permiffa fuerant, & propter eorum imbe
cillitatem , & quod eos in charitate & concordia contemperarent, & mentem 
eorum excitarent , ut lubenter facertnt quse tis erant utilia: &. quod per talem 
animi delettationem vellet eos ad ma us ftudium adducere -

(220) E* comune fentimento de Santi Padri e Dottori , che il Canto de* 
Salmi da Davidde inftituito , fia per Je ftejfo Pio , Grave, Naturaie , Sempli-

t 

fi 
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affermare, che quefte Salmodiche modulazioni fono parola 

di 

f 

1 

ce , e lontano da ogni fafto o artifizio . S. Bafilio ( Sermo de legendis lib. Gen-
til. Tom. 2. Edit. Maur. Paris p. 1 8 2 ) , dopo aver dimoftrato il d.inno Jpiri-
tuale della mufica profana, Jbggiugne: Sed mufica altera qux & melior exi-
f t i t , & ad melius perduci t , confettanda nobis eft: qua ufus David facrorum 
carminum auttor ; ed altrove (Epift. 46. ad Virg. lap/am T. 3. p. 136.) Recor-
dare dierum tranquillorum , & nottium illuminatarum , & cantilenarum fpiritua-
lium , & pfalmodia: fonorse, precum fanttarum . E S. Agoftino (Epift. 131. ai 
Me 

ea 
attefta 
vi in hymnis & canticis t u i s , fiiave fonantis ecclefiae tuae vocibus commotus 
acriter ? Voces illae influebant auribus meis , & eliquabatur Veritas tua in cor 
m e u m : & exaeftuabat inde affettus pietatis , &, currebant lachrymae, & bene mi
hi erat cum e i s . Indicibile percio fempre fu la premura della Chiefa , che il 
Canto fi confervaffe incorrotto e lontano da ogni errore, come lo Spirito San
to per bocca di Davidde ai Cantori Ecclefiaftici efpreffamente prefcrive (Pfal, 
46. verf. 8 . ) Pfallite fapienter ; le quali parole in tal gv.ifa furono dal Ven, 
Card. Bellarmino interpretate: Pfallite fapienter , ideft , confiderate , ut rulia 
in re fiat error . Cantores autem funt , qui Dei laudatores , repraefentant Prxdi-
catores ; alios ad Dei laudes excitantes. Eorum namque fyrnphonia plebem ad-
monet in unitate cultus unius Dei perfeverare: Quindi i Sommi Pontefici (In-
nocenzo III. de Sacrif. Miffii') Giovanni XXII. (Cap. Dofla Santflcr. Pa-
trutn ) Benedetto XII. (apud Raynald. ad ann. 1336. n. 66.) e fopra tutti il 
noftro regnante Sommo Pontefice Benedetto XIV. nella fua eruditifiima Epift. 
Encycl. (de An. Jubil. 1749. cum commentar. Petr. Pompil. Rodota); i Con-
cilj di Trento , di Milano , di Avignone , di Molines , vietarono I' introdur 
oriel Canto alcuna novitd , e molto piu certe voci , paffaggi , e affettazioni del 
Genere Cromatico molle e diffoluto , proprie bensi pe 'I Canto figurato , ma al 
Canto Ecclefiaftico difconvenientififime , il quale , come gia nella Differt. I. pag. 
144. Annotaz. (66) accennammo , non ha ammejfo giammai, che il J'emplice , e 
puro diatonico . Ben' ebbe ragione per tanto I' erudito Monf. Nivers (Dijferta* 
tion fur le Chant Gregorien Chap. VII. pag. *\i. ad Si.) di acerbamente con-
dannare certi abufi nel Canto Ecclefiaftico da taluno introdotti. Pour bien 
chanter le Pleinchant de 1'Eglife, il n ' y faut rien changer , ajoiiter, ou di-
minuer ; mais limplement chanter ce qui eft dans Ie L iv re . Cette v_rit£ fe prou-
ve par 1'authority fuivante . (Rodulphus de Rivo Decan. Tungrenf. de Canon, 
obfervant. Propof. 7. T. XXVI. Biblioth. PP. J Traditur in regula Canonicorum: 
Nolite cantare , nil! quod legitis effe cantandum. Quod autem non ita fcriptum eft, 
u t caritfctur, non cantetur . N o l i t e , imperativus fermo ef t , cadens fub praecepto. 
Quod igitur praecipitur, imperatur; quod imperatur, neceffe eft. fieri. Si non 
fiat , pcenam habet . Ubi confiiium datur , offerentis arbitrium eft: Ubi praecep-
tum , neceflitas fervientis , fecundum beatum Gregorium . Sequitur: Nifi quod 
legitis in fcripturis approbatis . (Et ponitur dift. 41. q. 1.) De reprobis enim non 
loquitur Santtus Doftor . Sequitur: Quod autem non ita fcriptum eft: iftud vi-
detur fuperfluum , cum prius qua: fcnpta hoii fun t , nee per confequens legi 
poffimt, prohibuit decantanda . Sed prius de ipfis canendis , hie vero de modo 
canendi praecipit. Ut ea quae cantanda funt , non a l i t e r , nee alio modo , quam 
fecundum quod feripta funt , decantentur . Deuteronomij duodecimo in hne_: 
Quod praecipio tibi , hoc tantum facito D o m i n o , nee addas quicquam^ nee mi-
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di Dio; poichfe i due grandi Arcivefcovi, e della Chiefa 
Greca, e Latina Dottori , Bafilio , ed Ambrogio , avevano 
gia precedentemente atteftato, che T Canto de* Salmi altro 
Autore non riconofce, fe non fe quel medefimo Santo Spi
r i to , il quale degli ftefli Salmi ifpir6, e dett6 le parole. 
Allorche -vide lo Spirito Santo, quefto 6 il fentimento bellif-
fimo del S. Arcivefcovo di Cefarea (.221), che V umana ge-

nera-

riuas. Tria ergo praecipit regula ; ut quae feripta funt obferventur ; non feripta 
abjiciantur ; nee feripta aliter quam feripta funt decantentur . Cette maniere de 
chanter autrement q u ' i l eft notd , fe fait ordinairement par ceux qui veulen 
predonrier fur le Pleinchant ( ce qui eft infupportable , particulairement a l 'Au-

qui doit eitre fimple & u n y . , 
ont toiijours le mefme fre*don _; tous les po in t s , fans en oublier un f e u l , ainfi , 

- O - ^ £ i gggfa t£g=t ̂ ^ y ^ - c c a v » ^ - 0 -

Do minus vobi f fecundum Martha um 

Et plufieurs autres chofes femblables , ou paffages , qui ne font point du Plein
chant . Cette maniere illicite fe remarque encore plus pre*cifement, quand on 
. __ 1 _ . . . _ _ y . j _ . _ _ j _ _ : ___ _ t . _ „ _ . . _ - . . : « - . J-—_ . . . 1 

j i l t , V . . U W . . . J a u \ . \ - . i ^ , ..i^_i.a__i^J »«**.jj^.v.\-._o , . j . . . . - .. ^.. _.*. ^.\.k.u u<__. J I W L . I , VJS U - l l 

ne fe peuvent exprimer qu ' en chantant; neantmoins qui fe marquent ainfi quel-
quefois dans la Note de Mufique. 

Egfl±p_(_4MLjfL_i Q _ H±^E_^I^jj"i^LEp 

i £ ter De quern lau . Jant fln - ge 1». 

fit d' autres manieres femblables , & peu convenables _ la gravity Ecclefiafti-
que . C eft apparemment de ces nouveautez profanes de voix dont parle l'Apo-
ftre, & q u ' i l faut dvi ter , (1. ad Timot. Cap. 6. v. 20 . ) Devitans profanas vo
cum novitates . Ivi per altro foggtugne : Ce n' eft pas que 1' un ne puiife fort 
bien faire quelques ports de voix , pourveu que ce la fe fafTe l.aturellement &. 
fans affettation ; 6t quelques diefes en Cadence , lefquels font mefme neeeffai-
*es , comme _ la penultieme Note de 1' Hymne de S . J e a n , & en plufieurs en-
droits ou la voix fe porte naturel lement, & que 1' on fait mefme fans y pen-
fer. Ma quefte novitct paffarono nel Canto fermo, dopo che fu introdotto il 
Canto figurato . In tutti i Codici, Frammenti , e Libri di Canto Ecclefiaftico 
dei Secoli IX. X. XI. XII. XIII. da me veduti , ne pur I' ombra di alcun ac
cident* di if . b. eh. ritrovafi, eccettuatone il b. molle neceffario , che chia
mafi Propritta di b . 

(HI) Ubi Spiritus Santtus genus bominupi pejfpexit ad excelendam virtu-

http://__y.j_.__
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xerazione dijficilmente guidar poteafi a coltivar la -virtu , e 
che dalla fua inclmazione tratta al piacere dtfpregia-va la ret. 
ta -via , che fece ? Accoppib agli infegnamenti la dolcezza dell' 
armonia, acciocche noi il -vantaggio, e I' utile delle dot trine , 
colla foa-vita del Canto fenza a-wedercene apprendeffimo : non 
altrimenti che faggio, ed accorto medico al naufeante infermo 
la falutifera amar a be-vanda in un -vafo , tutto intorno all' or. 
lo di foave liquore afperfo, fa porgere. Fin qui il Magno Ba. 
filio; e '1 di lui coetaneo F Arcivefcovo di Milano S.Am. 
brogio (222) : Che e mai il Salmo, d i c e , fe non che un or. 
gano delle -virtu, che toccato dal -venerabile Profeta col plet. 
tro dello Spirito Santo ha fatto, che fulla terra la dolcezza 
rifuoni della celefte armonia ? 

Per quefta ragione la Chiefa Romana , regolata , e di-
retta dal divino Spir i to , dimoftroffi mai fempre a confer, 
vare nella primiera lor purita le Cantilene de ' Salmi cosi 
intenta , e follecita, che gli fteffi di lei Avverfarj , benchfc 
i facri fuoi R i t i , e Cerimonie con difpregio dendano , e 
irragionevolmente vi l ipendano, coftretti nondimeno dalla 
evidenza del f a t to , non poffono non commendare V atten-
z ione , io ftudio, la diligenza d 'avere ferbata incorrot ta , 
ed intatta 1* antichiffima Salmodia. Afcoltifi per tutti Gian. 
Criftoforo Aremberg Accademico letterato di Lipfia, che 
nell5 Opufcolo della Mufica antica in cotal guifa difcorre. 
Ciafcun -verfo delle Poefie antich.ffime degli Ebrei contiene una 
Sentenza, per lo piu di<vifa in due parti. Alia meta della 
Sentenza alcun poco ferma-vanfi, e al fine prendevano fiato . 
Che fe alquanto piii del confueto fofte talvolta il fentimento 
proliffo , allora, affinche il refpiro non a-veffe impedimento, in 
due particelle divide-vano la prima parte . . . . Le Chiefe Cri-

ftiane 

tutem adduci vix poffe , & a nobis ob noftram in voluj-tatem propenfionem viam 
rettam contemni , quid egit ? Dogmatis immifcuit harmoiiae dulcedirem , ut 
rerum auditarum jucunditate ac dulcedine eloquiorum utilitatem nefcier.tes per-
ciperemus: haud aliter atque fapiertes medici , qui raufeartibus pcti.i em ama-
riorem daturi , faepius caiicem melle circumliniunt. Homil. in I. Pfal. Tom. I. 
Edit. Maur. Paris, pag. yo. 

C222) Quid igitur Pfalmus , nifi virtutum eft organurn , quod Santti Spiri-
tus pieftro pangens Propheta venerabilis , caeleftis forittis fecit in terris dulce-
dinem refultare ? Prafat. Expofit. in L Pfal, Tom. II, Edit, Maur, Venet. »74* 
pag. 7. num. n . 
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ftiane fin dalla nafcita per tutto rifonarono de* Salmi di Da** 
•vid, I Romani Pontefici fopra ogni cofa con tutto lo fludio fi 
adoperarono, che intatte, e lontane dall' offender gli orecchi, 
le prifche Formole del Canto fi confervafiero (223) . Tra que. 

fte 
m< , — — — — — — — _ _ — . — _ _ _ . — , — » 

(223) Mifcellanea Lipften. nova. Volum. IX. p. 214. Lipfia 175 2. Carmina 
ipforum (Hebraeorum) antiquiflima conftant fent.ntiis , quae ex dttabus plerum-
que conftant partibus. In medio fententiae ipfi acquieverunt paululum ; ecco la 
cadenza media ; ac in fine refpirarunt; ecco la Cadenza finale d' ogni verfetto 
de'Salmi, divif'o in due parti. Si fententia effet folito longior , priorem ipft 
partem denuo in particulas duas fecuerunt , ne refpirationi obiiceretur difficul-
tas . . . . Carminibus Davidicis , feu Pfalmis facris Veteris Teftamenti Ecclefiae 
Chriftianae fub earum initiis paflim refonuerunt. In primis Proceres E> clefix 
Romanae facri in id incubuere , . u t cantandi genus prifcum fervaretur invioia-
tum , .oifenfionibufque aurium careret . Certo e, che 'I zelo di confervare nella 
Salmodia Ecclefiaftica interamente in ogni parte anche thenoma le Davidiche 
modulazioni, il quale ne' Sommi Pontefici de' primi Jecoli ardeva , ne' f'ucceffori 
loro non fi I mai eftinto . In fatti Urbano VIII. , nella ricognizione del Roma- • 
no Breviario , oltre alia correzione efattiffima della interpunzione de' Salmi , 
voile, che alia meta di ciafcun verfetto un' a fieri fco vi foffe inferito , acciocche 
indicafTe ai Cantori il luogo precifo della Cadenza media , la quale a cagione 
della i iterpunzione recentemente fiorretta efesfuivafi difordinatamente a capnc-
cio di ciafcheduno , ficcome io fteffo ho rifcontrato in diverfi antichi libri di 
Canto Ecclefiaftico , fpecialmente ne i Salmi deli' Introito . In poftrema Bre-
viarii recognitione vi fumeft afterifco interpungere Pfalmorum verfus , ut eo-
fupdem l e t t i o , etiam quoad punfta , &c commata , eifet eadem quae in vulgata 
editione facrorum Bibliorum , emendatione Vaticana u l t ima , Anni 1598. Cosi 
il P. Gavanto (Thefaur. Sacr. Rit. Tom. II. f'eil: V. cap. VIII. num. 2.r. delict 

feconda Edizione) ; e Urbano VII I. ifteffo nella Bolla prefiffa al Breviario 
emendato : Reftituta in Pfalmis & Canticis interpunttio editionis vulgata. , &t 
canentium commoditati , ob quam eadem interpunttio imtnutata interdum fue-
r a t , additis Afrerifcis confultum .In feguito di che alia Rubrica X _ C I 1 . ( D e 
Pfalmis num. 8 . ) fuvvi aggiunta la feguente iftruzione : Ut facrae Vulgata: 
editionis puritas inconfufk, & illibata fervetur , etiam quoad interpunttiones in 
facris Bibliis appolitas , additus eft Afterifcus * , ut fit nota muficae partitionis 
in medio verfu . Per quello poi che appartiene alia divifione , che in due par-
ticelle dagli Ebrei faceafi della prima parte del verfetto , allorchh troppo eftefa 

foffe , e prolifTa , noi abbiamo offervata nelle antiche Intonazioni de' Salmi , 
pubblicate da Giovanni Guidetti (Cantus Ecclefiaft. Major. Hebdom. Roma7 

I 5 ^ 7 ^ , che in tale occorrenza evvi una linea, 0 come dicefi , ftanghetta , in-
dizio di paufa , e rej'piro. Nella Regola di Canto fermo , d' ordine di S. Car
lo compofta, e data in luce per la fta Diocefi di Milano dal Cardinale Fede-
rico Borromeo , al Tratt. I I . cap. 22. pag. $6. fi legge, che nella Salmodia 
chi canta , ftia avvertito , avanti che pervenga al punto mediano, cioe alia 

•eta del verfetto dove ora e I' afterifco , antivedere fe ci foffe il femiponto , 
meta 
qual vien chiamato punttus inflexionis , e fi fuole fegnare con una fola virgo-
la , ovvero comma . . . . &. ivi alquanto col fuo accento refpirare . Quefto pun
to vien caufato per il fenfo delle parole , ovver per la prolifliti del Verfetto 
Salmidico . Fra gli Autori , cbe accennano quejla InfieJJion di voce , D. Matteo 
Cofferati (Regole del Canto Corale lib. 4. cap. 3 . pag. 164. 165. , ove tratta 
del Modo di fare il mezzo punto, 0 virgola avanti la paufa principals dell' la 

# 
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fte Formole, e Intonazioni Salmodiche una ve n ' h a , della 
quale non abbiamo ancor fatta menzione , ancorche fopra 
tutte meritafTe forfe i noftri piu fpeciali rifleffi . Ella h quel. 
la del Tuono Mifto, che appellafi Irregolare (224) - ed e cosi 

- pro. 
tonazioni feftive de' Salmi , ce ne da V efempio pratico per tutti gli otto Tuo
ni , che brevemente riducefi in teorica a quefta Regola, cioe, che I' inftejjion 
della voce fiffar fi deve in quella N o t a , la quale immediatamente precede la 
Caratteriftica di quel Tuono , che attualmente vien modulato ; ed eccone 1' efew 
pio pratico 

EE_FEI_EI !_______±_?: * w :wi u—r_._ r_. . 
Pfal.i. Be atus vir, qui non a bi it in con fi li o im p i o rum , & in vi , a 

^mm m^hm-^m^mm m+5Fm i rn^m m: 

pec ca torum non ftetit : * Et in cathedra peftilen ti ae non fedit. 

(_224) D. Pietro Fablritii (Reg. di Canto Fer. Edit. 3. p. 4 7 . ) feguito 
dai piii recenti Scrittori di Canto Fermo dice, che il Tuono del Salmo In exi
tu ft chiama Mifto , perche nel principio piglia del quarto tuono , nel mezzo 
del fefto, e nel fine del t e r z o , come dice Franchino Gafforio, il qi.al Franchi-
•no (PraSl. Mufi. lib. 1. cap. 1 4 . ) lo fpecifica in genere del fettimo Fuono: Ex-
tat & altera feptimi toni pfalmodia , quam Gregoriani obfervant fuper Antipho-
11am : Nos qui vivimus &c. Anche il P. Andrea di Modona il denomir.a Tuo
no Mifto, ma vuole, che fia partecipante di quattro Tuoni. Dicefi ancor Tuon 
mi f to , cosi^ egli fcrive (Canto Harmon. P. 4. .. 10. p. igr.), maffime perche 
partecipa di quattro Tuoni ; nel principio coincide col quarto , nel mezzo col 
fefto irregolare, e nel fine col t e r z o , & ancora partecipa del p r imo , pofciache 
termina coll ' Evovae nel a la mi r e : Al P. Orazio da Capofele quefta denomi-
naztone di Mifto non piacque ; ed eccone la fua ragione ; ( Prat, di Canto 
Piano lib. 3 . pag. 61.) Alcuni d icono, che fia tono mif to , e quefto mi pare 
fia detto con poca confideratione, che tono e quello , che e mifto con il fuo 
collaterale , cioe , che '1 tono autentico fia mifto con il fuo placale, conchiu*-
dendo pofcia ajjieme col P. Gio: Battifta Rojft (Organo de' Cantori p. 7 . ) che 
1' intonatione e del fefto tono , & il fine del primo tono , &. a quefto modo e 
irregolare , 6 commifto il primo tono con il fefto. Antecedentemente a quefti 
Scrittori, da Pietro Talanderio (de Cantu m en fur a . iff immenfur. ex Cod. Va
tic, n. 5129 . ) era Jlato gia definito Ottavus Tonus irregularis; e con quefto 
precifo nome d' Irregolare leggefi qualificato dai Cantorini Romani del Liech-
tenftein 1549 , e del Giunta 1513. 1550. f-66 , dal Cantorino Cajfinenfe 1524; 
dal Salterio Rom. Edit. Lugdun. 1671 ,• e dagli Spagnuoli , come ajferifce D. 
Pietro Cerone (Meiopeo lib- 3 . cap. 41 . p. 354 . ) Adviertan que ay otro Tono 
para fervicio del Pfalmo In exitu Lamado Tono m i x t o ; y de los efcriptores 
Efpannoles, Ottavo I r regular . II P. Bonaventura da Breftia (Colleft. Artis 
Mufi. alias Venturina MS. an. 1489. cap. 1 8 . ) lafcib fcritto che In exitu qui 
eft irregularis fecundum Joan, de Muris (che per teftimonianza def p«.n'»/# 
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propria del Salmo centefimo decimoterzo , che a lui folo 
vien conceduta, a verun* altro non mai (225). 

Fff Ant. 
Bibliot. Med. & infimre Latinit. lib. g. T. if- pag. 107. Edit. P'atav. fiori nel 
1330.) Incipit autem In exitu in a acuto , dicendo mi fa mi mi, fcilicet per 
I rotundum . Nam proculdubio , ut dicit NiColaus Burtius Parmenfis (Mufic. 
Opufc. TraSr.i. cap.z^.), quia haec antiphona cum afine fuo non confurgat 
ufque ad Diateffarori, erit placalis & de ottavo tono ; maxime etiam cum ha-
beat finem in G gravi. Ad altri piarque di nominarla Tonus Peregrinus , come 
rilevafi dal Pfalter. Cantica &c. rit • Ambrof. • dalla Regola del Canto Am-
Irof. ; dal P . Gregor.Neisk Margar. Fhilofoph. ; da Andrea Ornitoparco de Ar
te Cant. Microlog. ; da Ermanno Fineck Pra£l. Mif.; da Lucca LoJJio Pfahnod. 
Cantica Veter. Ecclef. ; dal P. Atanaf. Kircher ; e come nota Micbele Rofivick 
(Compendiar. Mufic.) Sic d'ftus , quia raro in ufu fit , vel cum ab aliis diffe
rentia ottavi , ab aliis vero differentia primi afferitur, longe a natura eorum 
procedit . II Glareano per altro QDodecachord- lib. 2. cap. 17. p. 108.) inge-
wamente confefd di non f'aper la ragione per la quale cote fto luono dicafi 
Peregrino : Quetn cur ita vocatum putem , non hercules habeo quod dicam , fed 
earn appellationem hujus eife Modi k vulgo ufurpatam non dubito , quippe qui 
hunc ignoraret Modtim , cujus veftigium tamen videret prorfus obliteratum. Set-
pion Cereto (Prattica Mufi. lib. 2. cap. 14. pag. 140. la chiama lntonatione , 
cioe Aria Trafportata , 6' ver Acquifita del Settimo Modo , 5 ver Tuono Tra
fportato , 6 ver Acquifito . In fine il Glareano (loc. cit.) avendo accrefciuto 
il numero degli otto Tuoni ftno ai dodici , come accennammo nella II. Differtaz. 
p. 327. Annotaz. C 3 1 1 ) ' dichiarb quefta Intonazione del Modo Eolio , cioi del 
Nono Tuono, nel che fu pofcia feguito dal Zarlino ( Inftit. Harmon, lib. 4. c. 
I8 .11 . delle due prime Edizioni) dal P.Diruta (Tranfilvano P. 2. lib. 4. p. 2 0 . ) 
da Rocco Rodio (Regole di Mufi. con I' aggiunta di D. Gio: Battifta Olifante 
pag. 59 . ) da Gio: Maria Bononcini QMitfico Prat. P. 2. c. 2 1 . ) ; e ficcome il 
Zarlino mutb di poi il Siftema de' Tuoni (loc. cit. Ediz. terza), cosi dichiarb 
quefta Intonazione dell' Undecimo Modo ; nel qual fentimento convenne anche 
il P. Ludov. Zacconi (Prat, di Mufi. P. 2. lib. 1. cap. 4%.) . In tanta confufio-
ne , e varieta d' opinion! , qual fia il noftro parere, V efporremo in appreffo. 

(225) Tale 2 il coftume della Chiefa Romana , la quale non pratica quefta 
particolare Intonazione , che nelle fole Domeniche , nelle quali fi canta I'Anti
fona Nos qui v iv imus , e benche in altre folenni occafioni quefto Salmo fi can
ti, come nota il P. Lorino (Expofit. in Pfal. T. 3. p. 311. in Pf. 113 . ) Canitur 
hie Pfalmus non tantum ad Vefperas die'i Domiuicae , Pafchatis, Pentecoftes, 
Tr in i t a t i s , verttm etiam quando celebratur folemnis Baptifmus in folemnitate 
Pafchal i , & reditur a Fonte ad navem Ecclefiae , e come rifcontrafi nel Rejpon-

foriale di S. Gregorio pubblicato dai PP. Maurini (J'. 3. Oper. pag. 7%^.); cib 
non oftante vogliono il P.Penna (Direttor. del Canto Fermo Direz. Xi. p. 42 . ) 
>1 P. Andrea di Modona (Canto Harmon. P. 4. c. 10. p. 191. ) il P. Frezza 
CCantore Ecchfiaft. P. 2. p. 7 5 . ) il P. Vallara (Scuola Corale p. u p . > ed il 
Don. Marco Dionigi (Introduz. di Canto Fermo cap.22. p. 26.), che ferva Jblo 
per I • i n e x ; t u . cantando perb 1' Antifona , Nos qui vivimus , perche fe foffe 
di altro M o d o , fi dovra cantare conforme la moftra dell' Evovae , e quefta in-
fatti e la ragione , per cui la Chiefa Romana nelle Jolennita della Paj'qua di 
Rifurrezione , e della Pentecofte canta quefto Salmo in ottavo 'Fuono , in quel. 
la dell' Epifania in fettimo , e in quella della Santififima Trinitd in quinto. La 
ragione e la corrifpondenza che deve avere I' Intonazione del Salmo alia mo-
4u}a,%ions dtlPAntifona, tbs 1 prutdt; e pohW if CantQ delh Antifone, cbe 

W '"*t." 
! • • • 
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Ant. Nos qui vi vi mus be ne di ci mus Do mi no. 

—y-HfoH»M-Mfr*i< m *rg XJaOttPOtr--K-=*-»-a~ 
P/. 113. In e xi tu I frael de Ae gyp to * Domus Jacob de popu lo bar ba r o . 

( 2 2 6 ) 

ne 
„Jle predate folennitd precedono 11 Salmo In exitu , e modulata rifpettivamtn. 
lie in ottavo, in fettimo , ed in quinto Tuono ; percio nel corrifpondente Tuono^ 
fi canta il Salmo . Quindi nel Rituale ftampata in Venezia nel Pontificato di 
Adriano II. I' anno 1523. con quefto titolo: Liber Sacerdotalis auttoritate S S . 
D . N . Leonis X . approbatus anno 1520 per Ven. P . F . Albertum de Caftello 
Venetum Ord. Praedicator. compofit. & ordinat. leggefi alia pag. 178. terg. In 
die Santto Pafchae fit proceffio ad fontes poft Vefperas &c. e alia pag. 279. terg. 
T u n c incipiatur Antiphona: Refpondens autem Angelus &c. completa antipho
na incipiatur Pf. In ex i tu , e'l di lui Canto e in ottavo Tuono , ficcome _.' An
tiphona a lui precedente. Ma quando e preceduto dall"Antifona Nos qui vivi
m u s , come nelle Domeniche fra I'Anno, fempre fi canta nel Tuono fuo pro
pria, e particolare, che Mif to, 0 Irregolare vien detto. II medefimo fi pratica 
neo-li altri Riti, Ambrofiano , Monaftico , Domenicano , e Carmelitano , con 
quefto folo divario, che 1' Ambrofiano , e'l Monaftico trasferijcono il Salmo In 
exitu colla fua Antifona ai Vef'pri della Feria feconda , come fi vede nel Bre
viario Ambroliano riformato da S.Carlo I' anno 1582, e nel Monaftico rifor-
mato e apvrnvato da Paolo V. l'anno i f . i t . Che piii? nel libra intitohtto: 
Pfa lmodia , 'hoc eft Cantica facra veteris Ecclefiae &c. Vittebergae 1561. I' Into
nazione del Salmo In exitu e nel Tuono Mifto , 0 Irregolare . // folo Rito Cer-
tofino , egli folo, ch'io fappia , nell'Antifona , Nos qui v iv imus , ufa una mo
dulazione alquanto diverfa dalla Romana, e canta il Salmo In exitu in otta
vo Tuono, come vedefi nel Juo Antifonario dell' Edizion di Pavia 1612. Parte 
female pag. 80. terg. e Parte Efiiva pag. 68. e nell' Antifonario abbreyiato 
dell' Ediz. di Lione 1630. pag. %6. E' cofa per altro degna di ojfervazwne, 
che la Cantilena del Tuono Mif to, 0 I r regolare , che tuttavia_ e in n/o nella 
Chiefa Romana, e che per teftimonianza de' medefimi Luterani era parimente 
in ufo preffo I' antica Chiefa, non i mai ftata adattata a verun altro Salmo, 

fuorche all' In exitu , il quale ammette bensi le Intonazioni comuni agli altri, 
ma la fua propria a verun' altro giammai non concede . 

(116) Abbiamo gia detto ( Annotazione (225) pag. 4 1 5 ) . che il Salmo^ In 
exitu allora Jblamente nella fua propria, e particolare modulazione a niun al
tro Salmo comune fi canta , quando e preceduto dall'Antifona , Nos qui vivimus j 
e dopo d'aver riferite (Annot. 224.) le molte , e tutte diverfe opinion! degli Scrit
tori nello fiabilimento del Tuono di tale modulazione, abbiam lafciato fofpefofi 
Lettore , quale di effe abbracciar debbafi , e quale rigettare . Afifine di fcioglie-
re quefto dubbio , e neceffario fiapere , che taluno degli Scrittori fuddetti parla 
fpecialmente della fola Antifona , Nos , qui v ivimus; e taluno della fola In
tonazione del Salmo , In exitu . Alcuni vogliono , che tanto VAntifona , quan
to il Salmo fieno nella Chiave di F fa ut, ed altri in quella di C fol fa ut una 
cfuinta piii Jbpra. AltriJina.mente, J'econdo che riferifce , e decide il Zarlm* 
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Se alle parole di quefto Salmo facciafi rifleffione , vedefi in 

F f f 2 effo 

f^lnft. Harm. P. 4. cap.i%), non hanno detto m a l e , quando gitidicarono che 
1' Intonazione o Salmodia del Salmo In exitu & c . , foffe la Nona , percioche 
vogliono , che la Antifona , Nos qui vivimus , benedicimus Dominum , fia fta
ta guafta , 6. trafportata fuori del fuo luogo da alcun Scrittore , che abbia vo
luto moftrarfi phi faggio degli a l t r i , ficcome hanno fatto dell' a l t re . Or quegli 
Scrittori , che vollero quefta Antifona nella Chiave di F fa ut , poiche per effi 
termina in Gfol re ut Corda Finale , comune tanto al fettima , quanto all' ot
tavo Tuono, e fenza dubbio difcende fotto la Quarta, qualita difiintiva del 
Plagale, la dichiararono dell' ottavo Tuono; e quelli per contrario , che fiffa-
ta la differo nella Chiave di C fol fa ut, poicht fecondo effi, e termina in D la 

fol re , Corda confinale s\ del fettimo , cbe dell' ottavo Tuono , ed afcende fopra 
la Quinta, qualita diftintiva dell' Autentico , la Jlabilirono del fettimo Tuono. 
Ay noftri giorni, benche alcuni Graduali, Tralti, Gffertorif &c. in una delle 
Corde confinali vegganfi terminare, nelle Antifone de' Salmi perb non mai cib 
rilevafi, altrimenti farebbe falfa la Regola accennata alia pag. 377. Annotaz. 
(141 ) Re la primus Ike. Ma anticamente che fuffevi I' ufo di terminar le Anti
fone anche nelle Corde Confinali , apertamente raccogliefi dalla Correzionedell' 
Antifonario Cifiercienfe fatta per ordine di S.Bernardo , da Guido Aretino, da 
Ubaldo Monaco , e da altri di etd anteriori a S. Bernardo , fpecialmente dal 
Ven. Beda in un picciolo frammento D e Numerorum Confonantia tra le Jue 
Opere (Tom. I. pag. 112. Edit. Colon. 167S.) anneffo al Trattato De Ratione 
Ca lcu l i ; le cut parole , come che affai giovevoli al noftro intento , noi qui rife-
riamo: Finales ergo , dice il Santo , funt Lychanos hypaton , hypate mefon , 
parypate mefon , hircanos ( lychanos ) mefon . Omnis ergo pars tk fubjugalis 
e j u s , ideft primi ac fecundi, tota melodia lychanos hypaton (D la fol re) au-
thore regitur &; finitur. Secundi vero & fubjugalis e j u s , ideft , tertii ac quar-
t i , hypate mefon (Eiami) regitur St finitur. Tertii cum fuo fubjugali , i. e. 
quinti ac fex t i , parypate mefon (Ffaut) regitur ac finitur. Quarti cum fuo 
fubjugali ideft , feptimi ac oftavi , Lychanos mefon (Gfol rent) regitur ac fi
nitur . Et haec eft regula inchoandi ad quodlibet medium , ut nee fupra quin-
tum fuperiorem locum , nee infra quintum inferiorem aliquando incipiant, fed 
inter eas octo voces , vel aliquando novem, initia fua cohibeant. Notandum 
vero eft , quod quinto femper loco fuperioribus cum inferioribus finalibus quae-
dam talis eft concordia , ut aliqua & c . , e qui termina il Tefto , defidera.idoji 
nella Edizione il rhnanente. Ecco, come fin dal fecolo ottavo, in cui fiori il 
Ven. Beda , qualfivoglia Cantilena Ecclefiaftica terminavafi anche nella Confi
nale de1 Tuoni, purche i Gradi collateral! , ficcome avvertifce la citata Corre-
zione Cifiercienfe , foffero fimili a quelli della Finale; ed eccone P efempio, 
che per dilucidazione ancora. di quanto afferifcono i furriferiti Autori delle due 
contrarie opinion! , fi propone da noi colle due Chiavi di Ffaut, e di C jbl fa 
ut; la qual cofa nel Canto Fermo fe non i in ufo , nel Figurato fenza dub
bio coftumafi nelle Compofizioni, che dkonfi a Canone, come pub qffervarfi in 
Gio: Pier-Luigi da Palefirina, e in altri molti. 

Confinale itl I. elf. TuoConfin del Iff. e W. Tuo. Canfin. del V. e VL Tuo. Confi del Vll.td Vlll.Tu. 

- * . - * — 
• tf-TT-* 

^ :=S :i=*r^ : : :fe : :« : : i 
_EQ~f -e-

5? 
(_____ __Q_ 
, _ < { g _ _ _ . ta 

ZZpR. 
-&-$L 

Tittaie del I. «II. Tuo, fin, itl III. t IV. Juo. 'gin, del V. ( Vl. T«c fith ill flhti PM.TH*, 

I 
:M 



1 

. 

418 DiftridZjiorte lerzjt • 
effo con viviffime efpreffioni defcritta la liberazione del po
polo eletto dall'Egitto, il prodigiofo paffaggio pe '1 Mar 
roflo, e pe '1 flume Giordano, e '1 fuo gloriofo ingreffo 
nella terra promeffa. Se il penfiero portifi al tempo negli 
Ufizj divini dalla Chiefa affegnato alia fua recitazione, fo. 
no tutte le Domeniche dell'Anno, e le tre Ottave dell'E. 
pifania, della Pafqua , e della Pentecofte, giorni, ne'quali 
della umana Redenzione (227), del Battefimo di Crifto, e 

della 

Da quefto efempio rilevafi, che gl'Intervalli delle Confinali del 1. e II, del 
III. e IV., del V. e VI. fono fimili a quelli delle Finali, non cosi nel VII. , 
ed VIII. Tuono , imperocche la Finale ha fopra di fe due Tuoni di feguito , e 
la Confinale un Tuono ed un Semituono , come la lodata Correzione ct_ fa fa-
pere: G ergo excluditur , quod in naturali ordine litterarum , & ubi prius po-
n i t u r , & unde reperitur , nequaquam per tonum & femitonium , fed per duos 
tonos dirette afcendit. Tutto cib prefuppofto , conchiudo , che 1' Antifona Nos qui 
vivimus , e confeguentemente I' Intonazione del Salmo In ex i tu , poichi il Can
to del Salmo difcordar mai non deve da quello dell'Antifona , non fono ne dt 
fettimo, ne di ottavo Tuono , e ne tampoco Mifte , o Commifte , o Participant! 
'del primo, terzo, quarto, quinto, fefto, nono, o undecimo , ma determmata-
mente fono del fecondo Tuono . Di quefto mio parere ho malevadon gli Autori 
truditifiimi della lodata Correzione Cifiercienfe , e 'I S. Abate Bernardo, cbe 
approvolla. S imi l i te r , dicon' effi, hanc antqhonam Nos qui vivimus, fecun
dum quod fere ubique cantatur, cum prirci^aliter ac proprie termman tiabeat 
in D & fit fecundi t o n i , notant earn ir iqui prxvaricatores in G per B rot. « 
Sacramento afferunt earn effe ottavi toni , licet apud eordem G per B ^rot. po-
tius pr ima: , quam quartae maneriae cantus terminet . Quis obfecro muucus pa-
tienter ferat , ut cantus qui propriam & r.aturalem habet finaltm D , o.lavo to
no attribuatur? In fatti fe le fpezie degl' Intervalli della Quarta e Quinta di-
verfiftcano, come i notiffimo , un Tuono dall'altro ; e fe la fpezie fella Quarta 
e Quinta , le quali procedendo dal grave all' acuto hanno il Semituono nel Je-
tando Grado , e propria foltanto del primo e del fecondo Tuono : la Cantilena 
per confeguenza tanto dell'Antifona Nos qui vivimus , quanto dei Salmo in 
exitu , la Quarta e la Quinta della quale nel procedere dal grave all f-^ffjf 

hanno il Semituono nel fecondo Grado, neceffariamente d ebb' effere , o aet pry 

fona ognun vede I' Intonazione del fie , . . r 

no fono pur anche , e le due ultime Note della Cadenza media del Salmo, e 
P ultima Nota della Cadenza finale del Salmo medefimo , e dell'Antifona. 
Quefto e il mio parere, corroborato dalla addotta autoritd della Correzione 
Cifiercienfe, e da quella pur anche di Reginone fcrittore del Nono fecolo, if 
quale ficcome abbiam accennato alia pag. 407. oltre alii otto Tuoni comunt , rlf 
ferendone altri quattro , colloca P Antifona Nos qui vivimus col Salmo I u e x l* 
tu immediatamente dopo il J'econdo Tuono , e prima del Terzo comune, cort 
quefie precife parole I I . Plagi Protus , ideft obliquus primus I I I . Parac-
ter , ideft c i rcum.equal is , Anannoeaos. Antij.li. Nos qui vivimus. 

(227J Non nella Jola Pafqua , ma in ciafcuna Domenica rinuovafi la me* 
moria della nofint riparazione, ficcome nell' Inno Ecclefiaftico Matutinah it 
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della Venuta dello Spirito Santo per introdurci nel regno 
eterno la faufta memoria fi celebra . Se poi volgafi la con
fiderazione all' orditura, e alia difpofizione delle Note, 
che compongono la fua Intonazione, ella e di tal br io , di 
tal vaghezza, di tale armonia, che fupera tutte P altre 
(228), ed e convenientiflima e alle parole del Salmo, e alia 
circoftanza de' mifterj, in onor deJ quali effo vien recitato. 
Cantavafi dagli antichi Ebrei nella maflima- loro folennita 
della Pafqua ( 2 2 9 ) , allora quando colla immolazione di 
un' agnello puriffimo, e col pane azimo fefteggiavano l'an-
tica loro liberazione, e premettevano una figura, ed un 
(imbolo di ci6, che nella pienezza de'tempi doveva fucce-
dere. Ora in tal circoftanza a chi mai potra inverifimil 
cofa fembrare, che '1 Reale Profeta una Cantilena inven-
tafle adattatiffima ad eccitar negli animi degli Ebrei non 
meno, che de'futuri Criftiani quel facro gaudio, e quella 
grata riconofcenza , che all' uno , e all* altro fegnalatiffimo 
benefizio ben' era dovuta ? E poichfc di cotefta vaghiffima 
Intonazione non e poffibile rinvenire nella Chiefa Cattolica 
il primo Inventore, chi potra altresi ragionevolmente rim-
proverarci, fe anche quefta al Santo Re afcriviamo, e dal 

Tem. 

e-tiel giorno apertamente vien efpreffo : 
Primo d i e , quo Trinitas 

Beata mundum condidi t , 
Vel quo refurgens Conditor 
Nos morte vitta l iberat . 

( 228 ) Non e dovere , che ommettanfi alcune particolarith , le quali difim-
ta rendono fopra ciafcun'altra la prefente Intonazione. Gia dicemmo (pag, 
377. ) , in ciajcuna Intonazione effervi una Nota, da noi detta Particolare , o 
Caratterifiica , la qitale non mai variata regola tutte le fillabe d'ogni verfetto 
del Salmo , che precedqno tanto la Cadenza media , quanto la Finale . Ma in 
quefta Intonazione la Qfratteriftica, che precede la Cadenza finale 2 diverfa, 
td in un Tuono piu. grave di quella , che precede la Media . Oltre a cib nelle 
Domeniche fra PAnno le Intonazioni degli altri Salmi Ji cantano fecondo il 
Rito Semidoppio , o Fe r i a l e ; laddove quefta fi canta fempre a norma del Ri to 
doppio , o Feftivo . Finalmente nella Cadenza media di quefta Intonazione for-
mafi , difcendendo , una Quarta Compofta, che ha il Semituono nel Grado acu
to , per cui fpecificamente £ diverffi dall' altra Quarta Incompofta , o fia di 
Salto , che . nella Cadenza finale Ju 'I fine della Nota Caratteriftica , e che ha 
il Semituono nel Grado di mezzo. Da cotefte particolarita a niun' altra falmo-
dica Intonazione comuni riceve quefta quel rifalto fingolare, che fopra tutte lift 
fende oltremodo brillante , e vezzofa . 

(no) Vedafi I'Annotazione (63) in quefta- Differtaz. pag. 3$*. 

I 
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Tempio di Gerufalemme nella Chiefa nafcente, aflieme 
colle altre Salmodiche Intonazioni, giudichiamo da i Santi 
Appoftoli trafportata (230). 

Ne alcuno fiavi, che al fin qui detto opporre voglia il 
fentimento celebre di S. Ifidoro, che nella Chiefa primiti-va 
faltneggia-vafi precifamente con una picciola infttffion della -vo. 
ce, alia pronuncia piu fimile , e piu vicina, che non al Can-, 
to (231); e quindi inferir pretenda , 1'Ecclefiaftiche noftre 
Cantilene Salmodiche non effer quelle medefime dal Re Da. 
vid per le facre Funzioni del Tempio iftituite, e nella 
Chiefa nafcente dagli Appoftoli introdotte. Imperciocche, 
ficcome prima di noi 1' accurate Scrittore de' Sacri Riti, il 
rinomato Padre Gavanto offerv6 (232), S. Ifidoro trafcrilfe 
il fentimento da S. Agoftino, eftendendo per altro a tutta 
la primitiva Chiefa un' ufo, che folamente nel quarto Se
colo , e nella fola Chiefa di Aleflandria riferifce il Santo 
Vefcovo d' Jppona effere ftato da S. Atanagio introdotto. 
Ecco le parole del grande Agoftino : Kammentami d' a-ver, 
udito piu -volts a raccontarmifi, che il Vefco-vo Aleftandrino 
Atanagio -vole-va, che 7 lettore del Salmo rifonafe con una in-
fleffione di -voce cosi leggiera, che piu fi actojlaffe a chi pro. 
nuncia, che non a chi canta (233). E fenza dubbio ragione. 

volif-

(230) Profdocimo de Beldemandis nel 1412., ed il P. Giovanni d'Avella 
nel 1657. qualificano quefta Intonazione come affatto recente, ne mai ufata, 
fcrivendo quefti (Regole di Mufi. Trat. I. cap. 19. pag. 3 1 . ) : Se bene quefto 
tuono non ha regola an t ica , perche allora non li cantava ; e quegli (Trail. 
Plants Mufica MS.): Alius modus novus oftavi Toni nova maneries. 
S' ella fia una fpezie, 0 maniera di ottavo Tuono, P abbiamo veduto nell'An
notaz. (126). In tanto diciamo , che nel fecolo XV. , e molto phi nel XVII., 
non poteva effere nuova e recente; poiche non folo di effa ne parlano gli 
Scrittori degli anterior! fecoli IX. X. e XI. , ma ella medefima dejeritta fi 
vede ne' Codici dell' Antifonario di San Gregorio , da noi riferiti nell'An
notaz. (214) pag. 406. 407. 

(231) Primitiva autem Ecclefia ita pfallebat, ut modico flexu vocis faceret 
pfallentem refonare : ita ut pronuncianti vicinior effet, quam pfaiienti . Lib. de 
Officiis cap. 7. relat. ab AuSiore Operis , cui titulus , Benedittio Dei , apud 
Canifium Tom. 111. Part. II. pag. 38. 

(232) Cantus autem primitivae Ecclefia:, modico flexu vocis , pronuncian
ti Pfalmos , quam canenti , vicinior e r a t , ex Ifidoro l o c c i t . , quod accepit ab 
Auguftino lib. 10. Confeff. cap, ^ . , ubi facit auttorem hujus moderati cantus 
Athanafium . Thefaur. facror. Rit. Jed. f. cap. 8. 

(X.3) De Alexandrino Epifcopo Athanafio fsepe mihi dittum commemini , 
qui tam modico flexu vocis , ecco le parole precife, che S. Ifidoro pofcia trap 
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voliffima fu cotefta ordinazione di S. Atanafio . Combatteva 
egli contra 1' Erefia dei Meleziani, che nella Salmodia del. 
le loro adunanze introdotto aveano, ficcome dicemmo 
(234) un Canto diffoluto, e lafcivo, accompagnato da' 
Suoni ridicoli, e da fconci falti. Qual maraviglia pertanto, 
che a si empia diffolutezza, il grave, e moderato Canto, 
cio£ il Feriale (235) nella fua Chiefa Cattolica il Santo ze-
lantiffimo Vefcovo contrapponeffe ? Dagli Scrittori della Sto
ria Ecclefiaftica (235) noi fappiamo, che allora quando 
r.empieta degli Ariani, interna a fovvertire l'immenfo po
polo di Coftantinopoli, Inni armoniofi e fonori contra la 
Divinirk del Verbo per le ftrade, e per le piazze sfronta-
tamente canta-va: il ferventiffimo zelo di S. Gian- Grifofto-
mo al veleno toftamente appreffo 1'opportuno antidoto, 
eccitando la piesa de'Cartolici a fare, che quelle contrade 
medefime di concenti affai piu armoniofi, e brillanti rim* 
bombaflero con Inni d' onore , e di gloria alia Divinity 
dell* eterno Verbo empiamente oltraggiata . Certo k, che 
1' uno, e 1' altro di quefti due gloriofiflimi difenfori della 
Cattolica Fede a cosi operare dallo fteffo motivo indotti 
furono, e da un medefimo fine. Scelfero mezzi diverfi, & 
vero, ma alle circoftanze del luogo, e delle perfone adat-

tati 

crijfe, faciebat fonare lettorem pfalmi , ut pronuneianti vicinior effet, quam 
Canenti . Lib. io . Confeff. cap. 33 . Tomo 1. Oper. Edit. Maur. Antuer. pag. 141. 

(234) Pag. 382. 
O 3 5 ) No> penfiamo di non errare, attribuendo alia falmodia della Chie

fa Alefjandrina a' tempi di S. Atanafio la Formola del Canto Feriale , percbi 
la defcrizione fattane da S. Agoftino egregianente conviene a quefta Formola , 
la quale appunto ammette fol tanto una leggiera , e fempli e inf.effione di vo
ce , ~co~me dimoftrato abbiamo alia pag. 400. Annotaz. (195^ , nel rimanente Ji 
accqfta piii alia pronuncia , che non al Canto . Oltre di che , nan dice S- Ago
ftino , che S. Atanafio inventaffe una nuova Fo rmola , e maniera di falmeg-
giare , non mai fino allora ufata nella Chiefa ; ma dice folamente , che tam 
modico flexu vocis faciebat fonare lettorem pfalmi , ut pronuntianti vicinior ef
fet , quam canenti ; le quali parole non poffono fecondo me avere altro fenfo , 
fe non che , Quegli, cui toccava di dar principio al Salmo , doveva d' ordine 
di S. Atanafio lafciare le altre Formole , come phi fpiritofe , e vivaci , e pre
cifamente intonar la Feriale , la quale , non eftendendofi cbe una 0 due Corde al 
piii fotto 0 fopra la Nota Caratterifiica , fi rende piu femplice , e da quelle de 
i Meleziani totalmente lontana . 

(136) Socrat. Hiftor. Ecclef. lib. 6. cap. 8. Sozomen. lib 8. cap. 8. Caf-
fad. Hift. Tripa,rt. lib. r a . cap. 8. Nicephor. Hift. Ecclef lib. 13. cap. 8. 
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tat i , e ali ' intento loro giovevoliffimi. Quefti nelle pubbli-
che vie all' armonia vivace di Canti popolari beftemmiatori 
di Crifto ne oppofe un' altra di Cantilene Cattoliche , po-
polare anch'ella, ma affai piii fpiritofa , e piu viva; e que. 
gli nella Cafa di Dio alia fcoftumatezza di modulazioni pro
fane eccitattrici della diffolutezza fece fronte colle mode-
rate Intonazioni, alia gravita della Salmodia, e delle facie 
Funzioni convenevoli, e deila pieta , e compunzione Cri. 
fliana fomentatrici. 

Ma che che fiafi di c ' 5 , o la Salmodia Aleffandrina 
per comandamento di S. Atanafio fi efeguiffe col Canto Fe. 
rials, o in qualunque altra grave, e moderata maniera : 
oltre che a tutta la Chiefa univerfale attribuir non debbefi 
un' ufo pofteriormente introdotto in una Chiefa particola
re ; noi non poffiamo perfuaderci, che S. Ifidoro abbia avu
to in penfiero di efcludere dalla primitiva Chiefa in qual-
fivoglia giorno, eziandio folenne, e folenniffimo quelle 
Formole di Canto, che noi abbiam nominate Feftha, Solen-
ne , e de' Cantici. Conciofliacche, fe gli Appoftoli, e i pri
mi Fedeli con diftinto culto folennizzavano, com' , certif-
fimo, le annue memorie della Rifurrezione del Redentore, 
della fua Nafcita, o Manifeftazione a i Gentili, del fuo 
gloriofo trionfo nell'Afcenfione , e della Venuta dello Spi
rito Santo nella Pentecofte (237) : non e credibile , che in 
giorni di ricordanza si lieta ufaffero le mefte Formole del 
Canto Feriale, e non le arntoniofe , e brillanti, colle quali 
nel Tempio di Gerofolima le primarie folennita , che delle 
accennate non erano piu che ombra , e figura, fi celebra-

vano. 
1 • 11 i - _ _ - _ _ - _ _ _ _ _ _ _ „ _ _ t a i — — 1 1 • _ _ _ _ • _ • • .1 

C 2 37) Epift. Vigilii Papa ad Profutur. Epift. Bracarenf. feripta an. 
D XXXVIII. apud Ballutium nova Colled. Concilior. pag. 1470. Edit.Parif. 
1707. Ordinem quoque precum in celebritate Miffarum nullo nos tempore, nul
la feftivitate fignificamus habere diverfum, fed femper eodem tenore oblata Deo 
munera confecrare. Quotiens vero Pafchae aut Afcenfionis Domini, vel Pente-
coften & Epiphania , fanftorumque Dei fuerit agenda feftivitas , fingula capitu-
la diebus apta fubjungimus , quibus commemorationem fanftae folemnitatis, vel 
eorum facimus quorum natalitia celebramus; cetera vero ordine confueto profe-
quimur. Qua propter & ipfius canonicae precis textum direximus fubter adjec-
tum , quern Deo propitio ex Apoftolica traditione fufcepimus. Et ut caritas 
tua cognofcat quibus locis aliqua feitivitatibus apta connectiflius, pafchalis digi 
pieces fimul adjecifljus. 
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v a n o . Ma perciocche pochiffimi, oltre alle Domen iche , 
erano i g io rn i , che ne ' primi Secoli della Chiefa con pom
pa fi fefteggiaffero, ebbe ragione S. Ifidoro di generalmen-
te affermare, che la Salmodia di que ' tempi in tal maniera 
precifamente rifonava , ch' era piu -vicina alia pronuncia fem-
pike, che non al Canto ; indicando con c i 6 , che nella mag
gior parte de l l 'Anno non confagrata a particolare Feftivi-
ik , ufavafi quel grave e moderato Canto, che da noi fi e 
appellato Feriale. Del rimanente , ch 'egl i dalla Salmodia 
della primitiva Chiefa le altre armoniofe Formole non abbia 
efclufe , e tanto ce r t o , quanto che efpreffamente aflerifce, 
che Da-vid fu fpecialmente fcelto da Dio a comporre i Salmi , 
e i loro Canti, e che la Chiefa Cattolica percio frequenta il di 
lui Salterio colla melodia delle foa*vi Cantilene, perche gli ani
mi piii facilmente fi muo*vano a compnnzione (238) . 

E a qual fine vogliam noi c rede re , che dal Santo Pa
d r e , e Dot tore . foffe qui ufato il vocabolo di Cantilene foa-
i>i, fe non fe a fignificare , che '1 Canto de ' Salmi dalla 
Chiefa frequentato , & quel medefimo gia compofto da Da
v id , di cui 1' Ecclefiaftico attefta, che foa-vi modulazioni 
compofe (239)? E come avrebb 'egl i a quefte noftre Cantile
ne Salmodiche la virtu attribuita di muover gli animi a 
compunzione , vir t t i , che alle divine parole conviene, fe non 
aveffe e quefta, e quelle riconofciute dal medefimo Santo 
Spirito nel Regio Salmifta e Cantore egualmente derivate> 

e fucceflivamente dalla Sinagoga alia Chiefa trasferite ? La 
medefima celefte or ig ine , e la virtu ifteffa nelie Intonazioni 
della Salmodia Cattolica precedentemente a S. Ifidoro aveva 
gia ravvifata Caffiodoro il Magno , allora quando nella Let
tera a Boezio Patr iz io , dopo di avere i pregi della Mufica 
con erudito encomio defcri t t i : Tarliamo, foggiunfe, ii quel 
Salterio dal Cielo difcefo , e da un' Uomo in tutto il Mondo 
cantabile per falute dell' anima con tali modulazioni compofto , 

Gg g *fo 

C238) Pfalmis ufum effe primum poft Moyfen , David Prophetam , in ma
gno myfterio prodit Ecclefia . Hie enim a pueritia in hoc munus a Deo fpecia-
Fiter elettus, & cantorum princeps, pfalmorumque thefaurus effe promeruit. 
Cuius pfalterium idcirco cum melodia cantilenarum fuavium ab Ecclefia frequca-
tatur: quo facilius animi ad compunflionem fiettantur . S. Iftd. li(, (it, 

Q239) Dulces fecit taodos, Eceli; cap, 47. verf, u , 

R 
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che in -virtu di quefti Inni fi poteffero e le ferite della mente 
fanare , e la grazia fingolare della Di-vinita con fe gui re (240), 
Etfetti fono cotefti , che dalla noftra Salmodia Ecclefiaftica 
provenir non potrebbono, s' ella non foffe quella medefi. 
m a , che al Santo Re David unitamente co' i Salmi fu da 
Dio ifpirata, dal popolo eletto cuftodita religiofamente, e 
dagli Appoftoli qual preziofa eredita della vera Spofa di 
Crifto alia Chiefa Cattolica trasferita (241). Per tutte le 
non difpregevoli fin'ora addotte ragioni, e teftimonianze 
d'infigni Padri e Dottori noi fiam di parere, che gli Lbrei 
nel loro Tempio non ufaffero altro Canto, the quel me. 
defimo nella Salmodia della Chiefa Cattolica fino a' noftri 
giorni fempre mai praticato ; e quindi non poffiamo non 
jottofcriverci al fondatiffimo fentimento del celtberrimo 
Commentatore Cornelio a Lapide, che Iddio ciob (241) 
per mezzo di Da<vid compofe i Salmi, e le loro modulazioni, 
te quali non la fola Sinagoga Giudaica , ma ancora la Chefa 
Cattolica in qualfivoglia luogo, e nazione per tutti i Jecoli 
ritener do-vefte e frequentare , Refta e r a , che all* altra parte 
della Differtazione pafliamo, inveftigando, quanti, e quali 
foffero i Muficali Strumenti, che '1 Canto tbraico dtl fa-
cro Tempio accompagnavano. 

In 

(240) Loquamur de illo lapfo e ccelo Pra!terio , quod vir toto orbe ca^ta-
bilis ita moduiatum pro animae fofpitate compofuit, ut his hymnis o. mentis 
vulnera faharentur, & divinitatis fingularis gratia conquiratur. Variar. lib. i. 
Epift. 40. Tom. I. pag. 36. Edit. Maur Vcnet. 1719. 

(241) Non neghiamo , che dagli Ebrei nelle lor Sinagoghe non fi ufi an
che prefentemente il Canto dei Salmi: ma affermiamo , cotefto lor Canto non 
effer quello , che fit ijlituito dal Re Davidde , e che tra ejfi perfeverb_ fino all' 
ultimo eccidio del Tempio. In fatti bafta foltanto offervare le Cantilene , che 
nelle Spagne , allora quando ivi erano tollerati , adopravano , e quelle altresli 
che praticano ancor oggi nella Germania, e nella Italia; e veggendo quelle 
d' una Nazione difcordi e diverfe da quelle dell' altra, ognuna di leggieri fa
ta, perfiiafo, non poter' effe vantar per autore il Divino Spirito dijeejo nella 
mente, e nella lingua del Santa Salmifta , ma folamente I umana , e Rabbini* 
to. Che Je foffero le medefime del Tempio di Gerofolirna , le medefime pure m 
ciafcuna Sinagoga per tutto il Mondo farefbero , e non diverfe . Un faggto »* 
diamo nella Tavola VI , afftnchi rilevifi , fe a fronte delle Ecclefiaftiche_ non 
nieritina piuttofto il nome di Nenie , che di modulazioni degne del culto divino. 

C M 1 ) Deus ergo per Davidem compofuit Pfalmos , Modumque pfallendi, 
quern non tantum synagoga Judaeorum , fed & Ecclefia Chrilnauorum ubivis 
locorum , & gentium , per omnia faccula yfurparet, & fequeretur. Commentar. 
in cap. 47. verf. 11. Mali. 

«PT 



Canto de* Salmi degli Ebrei fecondo varie Nazioni (i) Tavola VI. pag. 424 
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in toto corde meo: narrab© omnia mirabiha tua . ^ 
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Intonazione degli Ebrei Teiefchi fopra il fu Lie tto Salmo 17. 
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CrtKfo i/eg/i Ebrei Spagmoli fopra il Titolo del Salmo J t . 
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Intonazione degli Ebrei Tedefcbi Jopra il Salao 22. Dominus regit me , 

. . . > 3 

D a v i d le M i z m o r L a m n a t z e a c I I I ti- I 1 1 « * 1 

( O Ga-j. Urcole Bottrigari TrlmerOne de' Fondamenti Armon. Dial. MS. Giorn. 111. pug- 96 Nel Canto fono molto differenti nelle Sinagoghe de'Giudei fecondo le Nazioni loro o Franzefi, o Spagnuole, 0 Todefche , od Italiane, 
• Levantine , od altre . E quefto non vi dico io folamente per quello , che ne fcrivono il Reuclino , e Vallenfe : Ma per quello , che io llertb ne intefi gia da quaicuno hebreo in Ferrara , dove , ficcome in Mantova fono hebrci di 
tutte quefte Nazioni dimandacine da me . Noi qui riporliama It undid Intonazioni Ebraiche, quali furono prodotte dal N. U. Benedetto Marcello: Ejlro Poetico-Armonico Tom. II, HI. IV.; alia pag. t. del 1'omo li. avverte: Mufica fcritta perb 
apprelfo gli Ebrei non ft trovs , non fi cantando da loro , che gl' Inni , Cantici , e Salmi fecondo quelle cantilene le quali per tradizione fi tramandano alia potteries . . . . pag. 3. E ficcome per la parte oppofta i il modo di fcrivere 
degli Ebrei , cosi parimente le cantilene fopra i caratteri loro dovrannofi rilevare all' oppofto . 

(2) Bottrigari toe. cit. Ne pieliai in ifcriuo da un principal Rabl della Sinagoga Spagnuola tutta 1' aere del Salmo 51 . . . cio& MiCerere mei Deus: col movimento armonico della Intitolatiorve del quale , che . . . . Lamnatzeac 
jnizmor le David ; cioe nel fine Salmo di David j e lo tengo anco benillimo a memoria, io vi darb qualche fzggio* et efempio di quefto lor cantare: &c.j 
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C_) Bottrigari loc. cit. pag. 95. Quefto* il movimento del Zarca , fi come e di l u i , e di tutti gli altri caratteri muficali, che qui fecondo I'ordine incominciato vi dipingerb lo uno dietro alio altro fono del Reuclino _ dal 

l l I t ITlT^ZT, f p r / I 7°,- ,l . P » n c , P l f d 0 . d a " » d e f t r a J f fcSuendo alia fimftr. qual' e la ufanza degli hebrei . G« 7 ? ^ , c « « i M*fc_« rapforlaii nella BL'X Magna Rabin, de, P. D. GM. JJ.r/o/L" ( P . » IV. poft 
S ? . * ' flT'r 6 ' *£• ' " P-- C r ; ° : '?•*<""' <0 . ' W ^ / « */ /« Differt. (dt Accent. & ufu, ti abuju Mujico Hermenemt. ) di Michel, Beek . ( 4 ) . . Athanaf. Kircheriu, Uufurg. Univ. Lib. II. cap. 5. <-. 6. pag. 64. Ul Moderni Mufici 
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cis exprellorum , quibus ._. . l ive Hc_i*i Germani «Sr ex parte tal. fuis in Syn.gogis utuntur. fS ) P- Bartoloecius he. eit. Accentuum Muficalium , qu.bus Judsi Hifpani . . . utuntur. ( 6 ) X.... eit. In Parafcot utuntur ieQUenti 
Melodia. fn) Loc. at. _ Accent™ Muficorum , quibus JuJw tal, in omnibu. P.ophet.rum libus utuntur Melos . C 8 ) In P.r l&oth canunt tantuimnodo hos quinque accentus . , . Hos accentus ab H^bf« [ r__ i f_ in I&" l . IS _fu 
K t . I , proprii. auribus nb ipfu saner* a_divi, qui a quodam artis Mufic* perito quanta fieri potuit proportione noftrb not,* ut ra mi fa &c. adaptati funt fuprafcripti tenons. P * * ^ 
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In tre Clafli dividonfi tutti gli Strumenti fonori , che 

al divino Culto nel Gerofolimitano Tempio furono confe-
crat i . Altri , per valerci degli ufitati noftri vocaboli, erart 
da Fiato, aitri da Corde, ed altri da battere, 

Gli Strumenti da Fiato chiama vanfi ora Tromba, ora 
Buccina; coficch& fembra, che quefti foffero preflb gli Ebrei 
due nomi finonimi, ordinati a fignificare lo fteffo preofo 
Strumento (243), ficcome infatti da varj luoghi rilevafi del 
fagro Tefto, che indifferentemente ufa il vocabolo di Trom
ba, e di Buccina, maftimamente nel racconto della rovina 
di Gerico, ivi leggendofi: / Sacerdoti prendano fette Bucci
ne (244) • e immtdiatamente; Allorche nelle -voftre orecchie 
rifonerd la *voce della Tromba (245); indi; Sonandoji dai Sa
cerdoti le Buccine (246); e poco dopo: Gridando tutto il 
•popolo, e nfonando le Trombe (247), caddero le mura di 
quella Citta. Altrove pure, dove la Volgata noftra colla 
Verfione Siriaca , e la Parafrafi Caldaica legge Buccina 

G g g 2 (248 ) 

C24j) P* Merfenniut Harmonicor. Infirument. lib. i. Prop. 18. pa*. 104. 
Qtix vero act\-isiy\ Grxcis . . . . Spophar Hebra;is , Latinis Tuba, a tubo , feu 
canaii, dicitur: quamquam Tuba clailica . . . Chatfar appellatur. . . Adde triplex 
nomen Tubicinis , Cornicinis, & B_cci -.atoris , quod a voce feu cantu bou , bou 
Varro , u: Iud^rus Buccinam a voce , quafi Vociram appellat: alii melius a buc-
ca , vel Bt/jcaj-// : qu d Gramaticis ulterius inquherdum permitto. P. Bartoloc-
ci Biblioth. Magna B.abbin. P. 1. pag. 184. Tempore quo Sacra JE-ies Jerofo-
lymitana extabat , in omnibus foleimitatib.is , & facris Cantionibus Tubis tite-
bantur , uti nobilioribus , & praeiiantioribus Inltrumentis . li verfo autem Dei 
quondam Sanfluaria , loco Tubarum fuccefserunt Buccina: ex Rabbinorum de-
crcto , quia humilicres , & viliures Tubis; hinc h.die rro Tubis utuntur He-
bra;i Arietinis coriiibus, Bovinis rejediis, quas vulgo Tubx vocantur , & pro 
Tubis habentur . De tali fubuitutionfi legitur in Cod, Sciab.ath c. 2. pag. 36. lin. 
5. Dixit R_u Chald„ ; Tria vocabula nuuata funt, ex quo domus fanftuarii 
everfa eft, Tubx (vocabulum_) in Buccinam , Buccinse in Tubam . Caf p. Bar-
tholinus de Tibiis Veter. lib. 3. cap, 7. Non pauci fine uilo diienmine de Tu
ba , Tibia , Buccina &c. dixere , quas tamen omnes reapfe diitindtas apud Ve-
teres fuifse conftat. Ut diverfa organa ilia traitat Apuiejus lib. 3. Florid. Si
quidem , inquit, vox hominis, 6. tuba rudiore torvior , tk Tibia qujeftu dele-
ftabiiior, ik fiftula fufurro jucundior , h buccina fignificatu longinquior . 

CM4) Jojiie cap. 6. verf. 4. Septimo autem die Sacerdotes toliant feptem 
Buccinas. 

C24s) Ib'd. verfi. 5. Cumque infonuerit vox tubae Iongior, atque concifior , 
& in auribus veftris increpu.rit. 

O46) Ibid. verf. 16. Cumque feptimo circuitu clangerent buccinis Sacer
dotes . 

(247) Ibid. verf. to. Igitur omni populo vociferante, 6c clangentibus tubis 
. . . murj illigo corruerunt. 



42.6 Differ tazjone Terz*4. 
(248): 1* Ebrea , la Greca , I' Arabica , e la Samaritana leg. 
gono Tromba (249) , Nel primo libro nondimeno de' Para-
lipomeni la Tromba, e la Buccina , tanto nel Tefto Ebreo 
quanto nella Volgata fi veggono efpreffamente deicritte, 
come due Strumenti, V uno dall* altro diftinti; perch& ivi 
narrandofi il folenne trafporto deirArca dalla Cafa di Obe-
dedom a quella di David, fi dice, che tutto Ifraello tmf. 
porta-va I Area del patto del Signore con giubbilo, e col fu6no 
della Buccina, e colle Trombe (250). Che iebbene la Verfio. 
ne Siriaca ufi in quefto luogo il folo vocabolo di Buccine, 
e 1'Arabica quello folo di Trombe', per tal maniera non 
p . r tanto le circonferivono, che apertamente fi vede, la 
Buccina eflere Strumento dalla Tromba dtitinto. Adunqus Da-
*vid, dice* la Verfione Siriaca, e tutti gl* Ifraeliti trafporta* 
mano /* Area, in cui era-vi il patto del Signore, co' i cantici, 
e col fuono delle Buccine rette , e cur-ve (251); e l'Arabica,: 
Cosi trajporta-va Da-vid, e tutti gl' Ifraeliti I' Area del pat
to del Signore con cantici, e colle -v.ci dalle Trombe pane, e 
pie gate (252). 

In fatti, chiaminfi Buccine, oppur Trombe, certo b, die 
la Tromba} o fia Buccina piana9 e ret ta, anche preffo gli 

Ebrei 

(248) Levitici cap. 2*. verf. g. Vulg. Et clar.ges buccir.a menfe feptimo , 
decima die menfis , propitiationis tempore in univerfa terra veftra . Syr. Et 
clangite buccina fonora in decimo die menfis feptimi: in die indulger.the clan-
gite buccina in tota terra veftra . Paraph. Chald. Et tranfire facies clangorem 
buccina. per univerfam terrain tuam , in menfe feptimo in decima die menfe, 
in die expiationum . 

C J 4 P 5 Hebr. Et tranfire facies tubam jubilationis in menfe feptimo, in de
cima menfis , in die expiationum: tranfire facietis tubam in univerfa terra ve-
itra . Grac. Annuntiabitis tuba: voce in omni terra veftra in menfe feptimo, 
decima menfis . Die propitiationis annuntiabitis tuba in omni terra veftra . Arab. 
Et clange tuba crepitante in die decima menfis feptimi , nempe die remiifionis: 
clangite in ipfa tubis in tota regione veftra. Samar . Tunc tranfire facies tu
bam clangoris menfe feptimo, decima meniis; in die expiationum tranfire fa
cietis tubam per omnem terram veftram . 

(t<,o) I. Paral. cap. 15. verf. 28. Univerfufque Ifrael deducebaat arcam 
federis Domini in jubilo, &c fonitu Buccina: , &. Tubis. 

(*'i) Ibid. Verfio Syriaca. Itaque David, &c omnes Ifraelita: deducebant 
arcam , in qua erat fcedus Domini , cum canticis , & fonitu Buccinarum refta-
xum , & inflexarum . 

cam 
xarum 

(252) Ibid. Verfio Arabica. Sic deducebat David, omnefque Iiraelitx W-
feederis. Domini cum canticis, 5c vocibus Tubarum planwum , & nrf-e* 

_• 
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Difiertazjone *Ter&d. 417 
Ebrei era Strumento diftinto dalla Bu'cina, o fia Tromba 
curva, e piegata ; concorrendo a dutinguerle , non tanto 
la forma loro (253), quanto ancor la materia, perche le 
piane e rette formate eran d' aigento (254!, o di altro me
tallo (255); laddove di Corno d 'Ar ie te , o di Buffalo, o 
di Bue (i\6) eran le curve e piegate. Quindi dalla fola 
diverfitk della materia il Reg'"o Salmifta eipreifamente di-
ftinfe quelle da quefte, allorche invito tut.o il Mondo a 
cantar Salmi a D;o, e ad unire al Canto il Suono dzWzTrom* 
be tirate a martello (257), e della Tromba di corno (258). 

l / an -
0 . 3 ) P« Hieron. Vitali Lexic. Mathem. Edit. Rom. 1690. pag. m . 122. 

num. 47. Buccina militare In f t rumen tum. . . Di.Tert a T u b a , quod hare , inquit 
Veget. lib. 3 . cap. 5. direfta eft; Etrccina , qux in fem.tipfam aereo Circulo fle-
ftitur , & pag. 981. num. 114. T u b a . . . . differt _ Buccina , turn forma , turei 
m u n e r e , nam Buccina omnino recurva eft , & in circulum abiens , ab initio 
exilis , & fenfim dilatatur ad ufque extremum orificium : Tuba direfta , ik eo-
dem femper tenore procedens , &cc. 

C2I>4) Numer. cap. 10. verf. z. Locutufque eft Dominus ad Moyfen dicens: 
Fae tibi duas tubas argenteas du ' . i l e s , quibus convocare pofiis multitudinem , 

Juaado movenda fu.it caftra : Gisbertus Cuperus epift. ad' Otton. Sperlingium 
apud March. Polenum fupplem. in Gravium, & Gronovium T. 4. pag. 2.96. 

epijl. 9 3 O Hsec ve'tuftiffima tubarum origo , ita ut profanorum Scriptorum fen-
tentia de Thyrrenis , invsntoribus tubarum primis , hinc facile deftruatur. 

C25 5^ Monf Franc. Bianchini De tribus generibus Liftrum. Mufic. veter. 
cap. 1. n. 21 . Tuba communis , feu refta . . . . unico duclu ex eadem metallo 
continvatam pofteri adhibuerunt , seream , vel argenteam. 

(i'6) P. Emmanuel Sa in cap. 6. v. 4. Joj'ue . Buccinas , fcilicet ex cor-
nibus arietis , ut eft Hebr. & Chald. P. Malvenda: Quidam reddunt , buccinas 
arietum , five arietinas: nimirum ex cornu arietino excavatas . Samuel Pitijcus 
Lexicon Antiq. Romanar.T. 1. pag. 310. Buccina erat cornu bubulum in i t i o , ik 
inftrumentum , quod bubus canebat , aut quod boves canir & vocat . Prop. I V . 
ax. 7y. Nunc intra mv.ros pafioris buccina lenti 

Cantat 
Colum V I . 23. Ad fonum buccina? pecus fepta repetere confuevit. Et nunc ni-
hil difcriminis erat inter buCcinam & Cornu : poftea fu i t , _i cornua ilia ex sere 
fa t ta , grandiora , & magis reflexa in lapidibus apparent. Hiftoi. de I' Acadirn. 
Koyale des Infcrip. br Bel. Let. T. 1. De 1' Origine , tk de 1' Ufage de la Trom-
pette chez les Aticiens . pag. 108. Du temps de Ve"g£ce , qui vivoit fous Va-
lentinien Ie jeune , les Romains fe fervirer.t d' une quatrie"me forte de Trom-
pe t t e . Ce fut de la come de ces bceuis fauvages appeftez Uri, £_ frequents, 
alors en Allemagne . Cette corne garnie d argent par fon embouchure , r en-
d o n , dit cet auteur , un fon aulli diftinft & auiii eclataat que celuy d 'aucune 
autre forte d: Trompette . 

C2S7) Pfal. 97. verfi 6. In tubis duflilibus , cioS , come fpiega S.Girolamo 
preffo la Gloifa ordinaria , argemeis more Jud_:orum ; il Lirano , ideft cum 
martello fa ftis ; il Me.-iochio, metall icis , ex lammis malleo du i t i s ; e UTirino, 
idc i t , e du .to , fufoqu-e metallo confeftis . 

( i j 8 j Pfal. Ibid. Et voce tuba: cornesej cioe, come fpiega il Mtnccc]ri»% 

j , ? - . 
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418 Differ ta&iowe ler&a. 
L' anneffa Tavola rapprefentaci difegnata al numero I. 

la Tromba degli Ebrei (259. , fimile a quella de' Romani 
num. II. (260. ; e al III. {i6i)9 e IV. (262) la Buccina. 
Abbiam poi giudicato di aggiugnervi delineata al num. V, 
la Tromba ripiegata » ed al VI. il Trombone amo-vibile; per. 
chb febbene quefti due Strumenti all* antico popolo Ebreo 
probabilmente folTero ignoti : cio non oftante per mezzo 
di efli pcfliamo aprirci la via a ftabilire i Suoni, o Voci 
della Tromba re t ta , e della curva , o fia Buccina; infegnan-
doci 1' efperienza, che qualunque corpo fonoro da fiato, 
quanto piu in lunghezza e larghezza eftendefi il di lui tu-

b o , 

& buccinis ex cornu , effendo certo , eommenta il Lirano , che gli Ebrei ali
quando uttbantur inftrumentis de cornibus animalitim fa ftis . 

(•259) Monf. Bianchini loc. cit. Argenteas Tubas duas in deferto conftruc-
tas , mandante Moyfe , dittas . . . . Chaz^zeroth , Numer;ram cap. io. vidimus 
ditto num. 19. Eafdem Jofephus defcribit, irdicata etiam men fu ra , & forma, 
Antiquitatum Judaicarum lib. 3. cap. ix. Roma: vero in Arcu Titi , cum fuper-
fit carur.d.m figura ibidem fculpta, ura cum cand_Iabro , & menfa, aliifque 
Santtuarii vafis , dum ea omnia in Judaico trium_.-_.o_ inferrertur in Templum 
Pacis, irde curavi defumere exemplum (quod retulit etiam Relandus in An-
tiquit. Htbraicis. ) 

(260) Cafp. Bartholinus loc. cit. Fuerunt aut?m Tub_: in fumma parte am-
plse &t cor cava:, in infima vero arflse . Pars ilia latior Tub.. XMSW diffa ell 
Gracis , uti Svida:. In ouam formam lamina: ad Tubas duttae atque effifta: fint, 
aburde diicet Jofephus lib. 3. Antiquit. cap. 11. de Moyfe: Reperit etiam for
mam buccinae ex argento fatta:: eft autem talis, longitudirem quidem habet 
paulo minus cubital em, crafftudine auttm eft Tibia: paulo crafior ; cu us os 
tantum pattbat , quantum ad infardum fumcerct: definebat in extremitate cam-
panulae limiiis; quemadmodum tuba, quae Afofra vocatur apud Hebrxos. Ex 
quibus Jofephi verbis Stacchius Myroth. 3. cap. 55. ftatuit Tubam Hebrxorum 
ejufdem cmniro forma: fuifTe cum Tuba Romanorum , quam ex la, idibus & 
nummis talem tradit , qualis hie videri poteft. 

(261) P. Bartolocci loc. cit. Sciophir Buccina erat cornu recurvum , vul-
gb Keren Cornu, quia ex Cornu arietis fieri folebat , tk hodie nonnifi ex Cor
nu Arietino , ex Rabbinorum praxepto illud efficiunt , quod | romi'cue , &. Scio-
phar , & Keren vocant ex prafcripto Mifcr.a: Codice c. 2. num. 2. Dixit R.Jo-
fe : Et nonne omnes Buccina: vocantur Corr.u ? 

(262) Monf. Bianchini loc. cit. n. 15. Ilebixorum . . . Keren , corr.u hac in 
figura mihi expreffum , protulit ante P. Kircherius Mufurgia: lib. 2. cap. 4- $• 3* 
pag. 54 auttoritate veteris Codicis Vaticani, ur.de a fe defumptam imagi.em 
affeverat. In Vitris ar.tiquis Goumeteriorum SS. Maityrum , ubi area, feu ar
marium exhibetur, cum volumimbus Legis, necnon candelabrum feptilychne, 
& alia Santtuarii inftrumenta, vifitur etiam . . .Ke ren feu cornea tuba Sac.r-
dotalis, adhibita ad indica_dos dies Feftos. Videri pofsunt figura: in erudita 
Commentario a Senatore Philippo Bonarota Flor.'.'tiae edito paucos arte annos, 
ubi eadem vitu raiiifice illuftrantur, prsfcrtim Tab. II. num. $.> & Tab. III. 
num. z. 
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Difiertazsione lerz,a. 42, 9 
b o , p 'u grave il Suono produce , ed al contrario quanto 
piu riftrignefi in lunghezza e larghezza , piu acuto il Suo
no produce (263) . 

A difcorrer per tanto in primo luogo del Trombone 
amo-vibile, come p;u eftefo in lunghezza e larghezza, di-
moitreremo colla fcorta del Zar l ino , che lo defcrive efat
t a m e n t e , la qualita. e quantita de'Suoni, di cui & capace . 
11 Trombone, dice egli ( 2 6 4 ) , il che e -veramente cofa degna 
di confiderazione , nel quale , come mi fu fatto -vedere et udi* 
re pu fiate da quelli, cbe lo fanno adoperar bene, incomin. 
ciandofi a fonare dalla -voce 0 fuono gra-viffimo , che pud fare 
cotale tftrumento • efiendo ( come dicono ) tutto ferrato , fenza 
punto alter ario ; non Ji pud falire all' acuto per ordine et per 
altri gradi, che per quelli che poco fa ho dimoftrato , Vercioc-. 
che prima falendo -verfo I' acuto , non fi pud formare altro In
ter-vallo , che fia minore della Diapafon, dopoi, formato que
fto , falendo pure a tal modo ; quello delta Diapente ; ns da 
quefto fi pud paffare ad altro pik -vicino, che a quello della 
Diateffaron : fimilmente dopo la Diateffaron non fi pud formare 
fe non il Ditono : dopo il quale , fenz' alcun mezzo fi forma il 
Semiditono; et ultimamente gli e concef-o di formare il Grado 0 
Intervallo del Tuono . Volendo poi pafiare piit oltra , et forma
re altri Inter-valli : fa bifogno di alterare, muo-vere et aprire 
(come dicono ) I' Iftrumento ; altramente il tutto tornarebbe 
<vano . II P. Merfennio (265 ) , profeguendo le ricerche fo-

• Fa 
_ . r- — • . 

(263) P . MerJ'ennius Marmonicor. lib. i . Propof. 8. pag. 4. Conftat enim 
experientia majora corpora graviorem , minora acutiorem fonum producere . 

C264} Supplir::enti Muficali lib. 3 . cap. 5. 
(265} Harnonicor. Infirmr.entor. lib. 2, Prop. 21. fag. xro. Hanc Tubam Har-

monicam appellamus , quod Harmoniis , concentibufque adhibcatur : trattiiem ve-
xo , feu mobiiem , quod dimidia pars D D F F tantumdsm infra manu dextra 
deducatur , atque t rahatur , quantum diitat D ab F : tubus enim inferior, vel 
fcapus B D indiair in tubulum extcriorem D F , in quo velut eniis in vagina 
xecor.ditur . Laminae tranfverfa: M , D D , & E commit tunt , continentque 
brachia ne difpefcartur : tubulus B A inltruitur ofcillo A , per quod tuba infpi-
ratur , vertus e n i m , vel aer intromiffus totum fpatium A B F D G H ufque ad 
extremum codonis N conlicit , hoc eft 15 pedes , antequam egrediatur , enim-
vero fcapi feu canales edutti cum fpiris H H G explicatis funt 15 pedum; 
quanquam ha: complicantur , nee umquam evoluumur , quarndiu quis hoc In
ftrumento canit . . . . ubi noundum eft iaminas tranfverfas M C fee E , quemad-
modum fcapos fingulos , lacile difsolvi , atque rodis conjungi , quibus inferun-
tux , ut hate Tuba in plures partes divifa feratui commodiiis. 



430 
Diftrta&ione Jer&a. 

«ra auefto Strumento, ci defcrive, come, effendo amovili 
r 2ol mezzo dell' abbreviare o allungare la parte infe-
rio're dello fteffo, fi forma una Serie dl quindici Voci (166), 
a quale nell' Efempio feguente efpon.amo, fupponendo il 
di ?ui Suono piu gran in Cfolfaut gravifimo (267). 

:$zi .$-§z 

-A-^-?E:ZZE: :ETAZ$E:$ 

3 A _ 3 T T ^ 
Vw-i-.r.* le aualita e quantita de' Suoni o Foa del 
Defcnttc Ie quanta * 4 u Tromba ripiegata, 

non eikndo ella per fe fteffa amomb.h, mancano i trappo 

• 50 «»-•»/ f;:r^^^f^n*^i^i-^p 
acctnnata dal P. iir.H.» C I™/*»"/«.. ?* / / a i*10.,^ HT miefto capo , e un' Inftro-

S S ^ M M che t ' o i ^ u a l i ^ e t « S f i ^ T f t i J ' f t 
tona di Ariftofseno, che ha 1. Tuon, cte fono egu , e 
ancora eguali: quella di Didimo ch « y « J p i u V ogn'altro In-
meo; et pub arzi imitar la nitui* . « " * J « e t i m ,erfettione del Sorutore . 
ftromento da fiato; fecondo P « \ ^ " f f » g « J « . l

 de-Concerti di var. Strum. 
Soggiugne inoltre il Cav. Ere. Bottriga, i (U efideno a Strumenti 
Mufic. fotto nome di Alem. B.n*U-, o . f ^ ' J & ^ & g * , L f s o n o fonare , non 
i l tutto alterabili ; che fono . Trombon , et ^ < £ ^ J J fpecie di que. 
folamente tutti e tre i generi Armomc . » j og t qua q. ^ d ; g 
generi, i quali fono fino al numero di Y e n W " r . C ' » J j.° F„ W diftmta-
Eonic i \ o?to fpecie di Cromat.c,, et diec. «i Diat n ci com J ^ j . 

S ^ J o V ^ ^ ^ ^ ^'» l t ra'che potef" 

0/0, w $• ejtenit Jino alii diciotto, 
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fti all*Ottawa, alia Quinta, alia Quarta, alle due Terze 
maggiore e minore, ed alia Quarta acuta, dopo la quale 
forma la ferie de' T#o«i e Semituoni Diatonici per il corfo 
di otto PW/, talch& fi eftende in tutto fino al numero di 
tredici Voci (168 ) , fecondo 1' ufo comune dei Suonatori 
(269); la qud Serie efpreffa viene nell'efempio feguen
t e , in cui fi ftabilifce il Suono piii gra-ve in Cfolfaut. 

: 5 _ ^ - - ^ -

SottoBaffo. Baffo . Vurgano. Stna4io toccata quinra do re mi fa Tol re mi 

Hhh Cib 

C268) P Merfennius loc. cit. pag. 108. . . . Notari debet vera Tubse forma 
A G , c u u s Codon F G in extremis oris dittione C H A S , hoc eft Charitas 
infcii..tus , cum foleant opifices eidem loco fuum nomen infcribere . A vel S T 
xefert ofciilum argenteum , vel ex alia materia confettum , quod facile coniun-
gitur , difsolviturque , adeout nullus Tuba canere poffit abfque illius ope . A B 
eft primus fcapus, C D fecundus , & H F te r t ius , quibus Tubae longitudo con
ftat, Ii junxeris duos femicirculos , feu internodia B C , & D H , quae tres fca-
pos praediftos quatuor r.odis feu bullis B , C , D , H conneftunt , ita tamen ut 
pleriimque diflblvi queant ad Tubicir.um peregre proficifcentium laborem , atque 
ipfius Tubae confervationem . . . . His pofitis , dico Syftema fuperius 13. notis 
conftans vulgarem Tuba: extenlionem completti , quanquam plerique ad unde-
cimam folummodo perrirgant , ut antea dittum eft . Hoc autem Syftema tres 
Of tavas , hoc eft Vigefimam fecundam cont ine t , adeout Tubicen folis otto 
notis acutioribus contentus ike. Non contento V efattijjimo P. Merfennio di ave
re dimofirate le voci ordinarie prodotte dalla Tromba ripiegata , profeguendo 
tgli le fue ricercbe , r ' inoltra a dimofirarci altre Voci , che con P arte ed indu-
flria dell eccellente Suonat.or di Tromba poffono formarfi , loc. cit. Sufpicor eru-
ditiff.mos Tubicines fpiritum ita moderari po/fe , ut fingulos tonos a tertia , vel 
$. quinta nota verfus acutum efheiant, hoc eft per giadus afcei'dant: quae fu-
fpicio litteris Domini Bourdelotii Medici dottiffmi ad me Roma miffis vehe-
menter augetur , quibus aiferit fe ab Hieronymo Fantino Tubicine totius Italiae 
excellentifi.mo audiviife , quod tonos omnes fua tuba canere t , eofque fonis Or 
gani Cardinalis Buighefij iunxiife , quo Hieronymus Frefco-Baidi, Duc i sHe . ru -
riae , & Ecclefiae Romanae D . Petri Organifa concinne ludebat : quanquam T u 
bicines Ducis Crequylij , qui tunc extraordinaria pro Rege noftro Chriftianiffi-
mo Ludovico X I I I - iegatione fungebatur , alferuerint tonos praeditti tibicinis fpu-
rios , confufbs , & penitus inordinatos fuiffe ; fu P afferzione percio del lodato 
Girol. Fantini (Modo per imparare a fonare di Tromba pag. 7 . ) ho aggiunto 
il Cfolfaut graviffimo, fottoponendo alle Note dell' efpojlo Efempio i nomi 
particolari ufati dai Suonatori per efprimerle . 

(269) P . Merfennius loc. cit. pag. 104. Nunc enim mirificttm -Tubae fyfte* 
ma cum numeris turn notis exhibendum : quod quidem incipiemus k gravi ore 

., 
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Cib premeffo, piu facile ci fi rende lo ftabilire i Sue. 
ni della Tromba retta degli Ebrei , che gia fu defcritta al 
Capo IV. pag. 35. con V autorita di Giofeffo Ebreo, effer 
ella di lunghezza circa un cubito ebrai to , e col tubo po
co piii largo d 'una Tibia, oFlauto ordinario, talchfc ridu-
cefi ad effer fimile alia Tromba ritorta, col folo divario, 
che il tubo di quefta e di lunghezza tale, che npiegafi in 
tre giri , e quella degli Ebrei d' un folo tubo retto lungo 
quafi quanto uno dei tre giri della Tromba ripiegata, Dal 
che ne viene , per le ragioni gia fopra accennate, che il 
Suono piii gra-ve della Tromba degli Ebfei, effendo ella psu 
corta, fi rende anche piu acuto di quello fia il Suono piti 
gra-ve della Tromba ripiegata , e quindi proporzionatamente 
anche tutti gli altri Suoni verfo r acuto. Defcritti 1 Suoni 
delle varie forte di Tromba, reftan' anche defcritti quelli 
della Buccina, la quale, a proporzione della varia gran, 
dezza , forma gli fteffi Suoni, che il Trombone ferrato, o la 
Tromba ritorta (270) , onde fenz'altra ricerca faremo paf. 
faggio agli Strumenti della feconda fpezie. 

Gli Strumenti da Corda ufati dagli Ebrei nel Tempio 
fono il Salterio, che anche Nablo, o Naulo vien nomina-

___ to* 

fono , quo folent uti Tubicines... Sit igitur primus illius fonus in Cfaut, cer-
turn eft proxime fequentem verfus acutum fore in G refol , quippe qui Diapen
te facit cum primo graviore , adeout nequeas fonos intermedios re, ini, fa ulla 
infpiratione efficere . Deinde tertius fonus afcendit ad Cfa ut, acutius , ut con
tra Gfol Diatefsaron audiatur: alifque foni deinceps eo quo vides ordine fe-
quuntur . . . Intervalla haec omnia diligenter obfervanda funt, quipp.quse fe-
quuntur naturalem numerorum feriem, enimvero otto primi foni refpondent 
accurate iftis ofto numeris, k binario graviorem referente fonum Cut fa inci-
pientibus, l , 3 , 4 , 5 , 6, 7 , 8 , 9 , 10 , ut facile concluditur ex libro de Confo-
xiantiis . . . cum Tuba per Diapente, Diatefsaron , Ditonum, & Semiditonum 
progrefsa eft , non tonum, aut Sefquifextam tono paulb maiorem , quaeque in 
eadem numerorum ferie Sefquiquintam immediate fequitur, fed Diatefsaron fa
cit , & iterat, ac fi natura Sefquifextam , atque Sefquifeptimam perofa ab his 
intervallis abhorreret: quapropter eas tranfgreditur , eligitque Diatefsaron totms 
Harmonia: bafim , ut Difdiapafon a primo Cut ad fecundum Cfa perficiat; 
quo peratto ludit in tonis , minoribdfque intervallis feu gradibus verfus Trifdia-
pafon contendit. 

(270) P. Merfennius loc. cit. Propof. 17. pag. iox. Porrb funt qui hifce 
Cornubus C che egli chiama ancora Buccine*) Tubam adeb perfette mentiantur, 
vix ut quifpiam difcrimen ullum agnofcat, iifdem nempe faltibus, feu interval
lis veh.rnentior infpiratio progreditur , enimvero lituus quilibet ab eo fono* 
quern, profert molliffime infiatus, hoc eft _ graviffimo tono ad Diapente, June 
que ad Diatefsaron tranfilit, neque alia poteft efficere intervalla minor* • 
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t o , c la Cetra, che Cinira, o Lira appellafi parimente dal 
Sacro Tefto. Furono quefti Strumenti ai tempi di David 
fabbricati di legno (271) ; per ordine pofcia di Salomone, 
altri fimili ne furono lavorati d' una certa fpezie di legno, 
fino a quel tempo non mai vedutafi nella Paleftina (272) , 
ed ora a noi ignotiffima, perciocchfc si varie fono le opi-
nioni degli Efpofitori nel defcrivercene la qualita (273), che 
nulla di certo fi pu6 ftabilire . Solamente dalla Giofia inter-
lineare(274) fappiamo, ch'era una fpezie di legno rotondot 

H h h 2 come 

(271) II. Beg. cap. 6. v. 5. David autem & omnis Ifrael ludebant coram 
Domino , in omnibus lignis fabrefaftis , & cy thar i s , &; lyr is & fiftris & cym
bal is . P . Malvenda in hunc loc. Hebr. in omnibus lignis . . . . berofcbim. N o -
t a n t . . . berofch efse cedri fpeciem , ex qua haftae , tela , ciftae , & inftrumenta 
mufica vetuftas conficiebat. Arbitrantur efse arborem , quam Latini mutdlato ab 
Hebraeis nomine , fraxinum vocant , de quo vide Plinium lib. x v i . cap. x r i x . 
Nofter abietem vertere folet: non defiant, qui buxum putent . Ergo hie expo
nent . : in omnibus inftrumentis fraxinorum ; ideft, in omnibus inftrumentis 
muficis fabrefaftis ex fraxino , vei abiete , vel buxo . 

(171) ill Beg. cap. 10. v 11.12. Sed & claffis Hiram , quae portabat aurum 
de Ophir , attulit ex Ophir ligna thyina multa nimis , & gemmas pretiofas . 
Fecitque rex de lignis thyinis fulcra domus Domini , _. domus regia: , & ci-
tharas , lyrafque cantoribus. Et II. Paralip. cap. 9. v. 11. . . . numquam vifa funt 
in Ter ra Juda ligra talia . 

C273) Tirinus in jap. to. v. 11. III. Beg. Ligna T h y i n a , ideft odorata , & 
ad fuave fummertum idorea , _ verbo Graeco «. t/_> , quod fujfire figm'ficat: talia 
enim ligna etiam hodie ex orientali l rd ia a Lulitanis plurima comportaruur. 
Ribera ( i n Apocal x v m . ) vult ex arbore thya , quae incorrupta & fimilis eft 
cypre'fo , nomen hoc derivatum: Chaldaeus cum Rabbinis vertit corallium: Se-
ptuaginta pinum, uti eft Jofephus ( L i b . v i n . Antiq. cap. 1 1 . ) alii ebenum pu-
tant : quidam ex Hebraeis , lignum Brafilhim ebeno fplendidius. Unde nihil hie 
c e r t i , nifi hoc unum citharas inde & pfalteria feu nablia , &c graduum invefti-
tiones confeftas fui i e : quod corallio non convenit . Certum item , non fuiffe 
ligMim Judasis antea feu vifum , feu notum: n a m , ut eft in / / . Paralip. IX. 
11. numq am vifa funt in terra Juda ligna talia . Et hoc de pino affirmari 
non poteft. Giofeffo Ebreo (Antiq. lib. 8. c. 3 . ) ce li defcrive altramente , di
ce egli.... inftrumenta muiica etiam in hymnorum cantum inventa , qua: Na-
fclae & cii yrae vocantur , ex electro confecit quadiagies mi l l e . P . Calmet Dic
tion. Sacr. Script. T. 1. p. 188. Nabia Templi Jerofolymitani ex elettro con-
ftrufta narrat Jofephus Antiq. I. 8. c. 2 . ; fed ex almugim ignoto ligno compo-
fita _ Salomone liquido in S. Scriptura produiuur 3 Reg. 10. U . & 2. Paralip. 
p . 11. Soggiugne il lodato P. Calmet (Differt. jut les Lijtrum. de Mufiq- in-
Jirum. a Cordes Fig. I.): Jofeph dit que les Nables du Temple de Jerufalem 
^toient d' Elefcrum , qui eft ui.e ii\*tcn de metal p r . c i e u x . Cela petit etre de 
ceux de fon temps: mais les Livres des Rois , ( I I I . Reg. x. 1 2 . ) fct des Para-
l ipom_nes, ( I I . Par. i x . 1 1 . } marquent cx^refigment, que Salomon les fit de 
bois d' Almugim. 

(274) In cap. i x . II. Paralip. H K C rotunda quafi ligna pinea - fed multd 
eandidioxa , & valde fulgentia , 

: il' 1 • 
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come il Vino , ma aftai piu bianco, e molto rifplendente ; eda un 
certo bbro delle proprieta delle co le , riferito dal noftro Li. 
rano (21$>> fiamo afficurati, ch'era un legno si bianco, e si 
ter fa che a gui fa di fpscchio rice-ve-va in fe fttffo I' tmmagine dl 
Janto mai gli fi frefentafte davanti. Dieci Corde numerava 
r uno e V altro Strumento (z-]6 ) , ancouhfc fiavi chi pre-
tenda , che qualche Cetra di fole ot to Corde folk compo. 
fta ( 2 1 7 ) . Ma la lor forma da chi potra eiler defcntta ? 
^e il P Merfennio, della Cetra par lando: Ch I' ha -veduta, 
d i c e , o chi halla defcritta 1,278)? Altra nonzia da Giofeffo 
Ebreo non abbiamo (279^ , fe non che la Ctmra , o fia Ce. 
tra percuotevafi col Flettra ( 2 8 0 ) , e il Mio colle dita. 

1 Sic-

(2^5) In cap. x. HI. Beg. In libro de proprietatibus rerum dicitur, qubd 
funt ligna valde alba , & pofita , ita quod imagines ibi refultant . 

(276) P. Merfennius Quxji. kf Comment, in Genef. cap. 4. v. 21. pag. 
1518. Pfalterij vero epithetum effe decachordum, adeout fint, qui contendant 
abeffe debere coniunftionem , 6 1 , ab eo pfalmi 91, & 143. loco, in quo legi
tur , in Ffalterio decachordo, quod ex Pfalmo 32. connrmant. In Ffalterio 
decern chordarum pfallite illi. At in Hebraeo in Pfal. gi . . qui apud eos eft gi, 
verf. 4. ponitur coniunftio . . . ve , qua: noftrae, & , aequivalet , . . . ha for va-
hale nab el , licet in Pfal. 143. conjunftionem abefse fatear . Quod ad Pfal. 32. 
attinet abeft coniunctio , ubi eafdcm dictiones, quas fupra, babes , fed hk Na-
hel praeeedit hafor he. 

(177) I Paralip. cap.. 15.. v. s i . . . . in citharis pro ottava canebant epini-
cion . Lyranus.. In Hebraeo vero habetur iic : fuper octavam . . . Quod fie expo-
nunt Hebiad, fuper octavam , ideft, fuper inftrumentum octo chordarum , in 
quo canebant laudes . Et eft modus loquendi Hebraeorum , fuper octavam , quafi 
dicat, inftrumento mufico octo chordarum. Tojiat. Aoulenfis. Qua-fi. xxv. in 
hunc lac. p. 291. Aliter poteft dici , tk melius fecundum literam , &. melius fe
cundum Hebraicam, quod in Hebrxo habetur, hie canebant in citharis . . . pro 
octava , ideft , in inftrumento facto de octo chordis , iicut aLiquando canebant 
in pfalterio decern chordarum, ut patet Pfal. 42. (apud Vulg. 4 3 . } , &. 142. 
(apud Vulg. 143.) Et aliquando in aliis inftrumentis. Ideo contingebat, quod 
aliquando'Pfalmus cantaretur in inftrumento octo chordarum.. Et lie. dicebatur 
Pfalmus in octava, vel pro octava. Pfal. 6. 1. In finem in carminibus. Plal-
mus David, pro octava. Mariana. Hebr. Super oitavam • hie Hieronymus. 
Cbald, Super citharam octo chordarum . Ergo octava erat muficum inftrumen
tum octo. chordarum , de quo I. Paral. xv . cum quo hie Pfalm. canebatur. 
Pfal. i r . 1-. In finem pro octava, Pfalmus David. Emmanuel Sa. Pro of lava. 
Chald. Super citharam oflo chordarum . 

(278) P. Merfennius loc. cit. Qua vero ratione, quave figura Davidis 
cithara fabricata eifet., _ nobis dici nequit, quis enim illam aut vidit, aut fi-
milem defcripfit ? 

(279) Jofepb Antiq. lib. 7. cap. 12. Cinyra (ideji Cithara.) quidem, de
cern intenfa chordis, plectra percutitur : Nabla vero Cid. Pfalterium') duode-
ciin fonos habens , digitis pulfauir . 

(280} E.-iciolati in Calep. Sept. linguar. verba Plectrum. InftrumentuQJ 
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Sicch£ per ftabilire a un di preffo la forma, convien ricor-
rere alle conghietture, ed ai monumenti profani dell'Anti-
chita. Oilerva 1' eruditiflimo Monfignor Francefco Bianchi
ni (,281) con I* autori ta di Scaligero, effer differente la 
Lira dalla Cetra, perche quelta era formata di legno , e 
quella del tefchio d' una Teftudme. Abbiamo gia accenna-
to al Capo quinto pag. 3 9 , che il corpo concavo e trafo. 
r a to , da cui rendevafi il Suono, nel Salterio era al di fo* 
pra , e nella Cetra al di fotto: ma non abbiamo lumi fuf-
ficienti per diftinguere la forma del Salterio da quella della 
Cetra, ne quefta dalla Lira (282), dalla Te&udtne;, o dall* 
Arpa . Onde nella Tavola qui annella diamo delineate va. 
rie forte di Salterio e di Cetra, fcelte da quante con dili-

gen. 

eitharacdi, quo ab illo fides, five chordae percutiuntur . Che quefto Plettro nel
la Tavola fegnato A B rilevato da Vincenzo Galilei, dal P. Merfennio , dx 
'M.onf. Bianchini, foffe ufato dagli Ebrei, ne abbiamo il tefiimonio di Giofeffo 
Ebreo (loc. cit.) al quale perb Ji oppone Monf. Boffuet (Differt. de Pj'almis 
cap. 6. n. 34.) ." Pulfabant autem digitis , non plectro ut videtur , de quo nulla 
mentio in Scripturis . Cbeche di cio fia, ci defcrive quefio Plettro Vine. Galilei 
(Dial, della Mufica Ant. e Moder. pag. 130 . ) ne'feguenti termini. 11 Plettro 
degli Antichi , era uno ftrumento lungo un paimo , o un quarto di btaccio in 
circa , della forma che qui vedete il difegno ; di che ( p e r quello ne fente Svi
da.) fu autnee Saffo ; la qual cofa non fo come poifa ftare, avvengache Home-
ro clie attribuifce 1' inventione a Mercurio , fu avanti a Saffo d_l Mixolydio 
inventr ice . Ii quale ftrumento s ' impugnava con la deftra_, et con la finiftra 
fi reggeva quella parte della Lira dove erano accomodati i bi:cheri: & 1'al. 
tra djve erano attaccate ie corde , che era come veduto havete alquanto pii\ 
larga , fi a-ppoggiav* ai y c u u , i i±exeU* pane pcj.^ >.lic appur.tava. cumoditi 
maggiore . 

(281.) De Trib. genenk Injirum. Mufi. veter. p, 19. Has vero> Citharas 
appeliari , adeoque diftinttas effe & Lyra , & teftudine Mercurii , colliges ex 
Scaligero* in Manilium , pag. 380. P . Merfennius Harmonic. Injirum. lib. 1. Pro
pof. 6. pag. 8. Magna eft autem inter, auftores controverfia , num L y r a , cuius 
parens Mercurius , feu Chelys diftingueretur i Cithara vel Teftudine: cujus fi_-
ciunt Apollinem inventorem ... . Illam vero controverfiam ita componendam ar,-
bitror , ut praeditta nomina ftatirn Lyris quae hie cernuntur , &: aliis noftrae 
Harpas limilibus inderentur , ftatirn etiam citharis quas lent , feu laud , £_ lauto 
appellant , quas in ufu fuiife apud antiquos, . teftes funt figiuae plurimae , qux in 
Xenodochio Lateranenli, in sedibus Farnehanis , &t in aliis locis Romae cernuntur . 

(iSzf Nella Vulgata akuna volta trovafi fatta menzione della Lira in 
luogo della Cetra , come L Paralip. cap. 15. v. 16. Dixitque David, principibus 
Levi tarum, ut conftituerent de fratribus fuis cantores in organis muficorum, 
nablis videlicet , & l y r i s , £* cymbal is , ut refonarct in excelfis fonitus lsetitise.i 
ed altrove in luogo del Salterio II. Reg. cap. 6. v. 5. David autem Ik omnis 
Ifrael ludebant coram Domino in omnibus lignis fabrelaftis , &. cythaxis , &. 
lyris , &c* 1 

1 
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genza furono dagli Eruditi raccolte. II numero I. dimoftra 
il Salterio triangolare delineato fecondo la mente del p, 
Calmet (282^. Il II. e III. altri due Salterj fecondo Monf. 
Bianchini (284.. La Cetra del P. Calmet (285) e fegnata 
al num. IV., 1'altra al num. V. di Monfignor Bianchini 
(285), e al num. VI. fecondo il P. Merfennio (287). 

Dimoftrate le varie forme del Salterio e della Cetra , che 
piii s' accoftano alle fcarfe defcrizioni lafciateci dagli antichi 
Scrittori, tenteremo di ftabilire le Voci o Suoni di quefti 

due 
(283) P . Calmet Differt. fopra gli Strum, di Mufica degli Ebrei trad, in 

Tofc. T. 1. pag. 293. Pig. I. N e b e l , o Nablo , o Salterio antico era preffo a po. 
co della figura d' un A »col ventre voto nell ' a l t o . Sonavafi con due mani, 
oppure con una fpezie di plettro , percuotendofi le corde verfo il fuo fordo. 

(284) Loc. tit. pag. 35. n. 12. Pfalterium decachordon , Hebrae is . . . Nebel, 
f e u . . . N e b e l Naffor , ' unde Graeci derivarunt Nui3xioi>, & Latini Nablium , feu 
Naublium , & Nablam , organi genus ef t , quod _ Sidoniis acceptum ex Sopatie 
apud Athenaeum lib. 4 . cap. 24. 

Neque S'tdonii Naublii 
Crocitans chordis tenfa efi forma tyc. 

Adjectam fuiffe Nablio u n a m , h alteram chordam , fu.ira decern illas a Davide 
xiumeratas in fuo Pfalterio, cognofcimus ex Jofepho H-braeo lib. 7. Antiquit. 
Cap. 10. Citharae non admodum diflimile fuiffe Pfalterium , docemur ex obfer-
vatione S. Bafilii relata a Jacobo Benigno BoiTtiet Epifcopo Meldenii in notis ad 
Pfalmos , ut in ejus praefatione n. 34. . . • Quadratam Pfalterii formam hoc 12. 
chordarum numero expreflimus ex fimili in aeneo vafe antiquo apud Belloriura, 
edito per Nicolaum Cauireum in Mufaeo Romano feet. 5. art. 1. num. 3. ubi de
cern tantfim chordas caeiator incidit pag. 40. loc. cit. n. 15. In anaglyt-ho Me-
diceo Horti Pinciani numeravi chordas duodecim marmori incifas , licet non ni
hil detrita marmoris fuperficies injuria temporum eardem obliterari alicubi of-
tendat . Quapropter accedit proxime hoc inftrumentum ad Joiephi Nablium duo-
decim chordis inftructum , & ad figuram trigoi.am eidem organo , citharae feu 
pfalterio tributam ab Auctore Epiftola: de generibus Muficorum , quae fub Hie-
tonymi nomine circumfertur , indicar.te etiam Spor.io Mifeell. feet. 1. art. 7. 
pag. 23. in tab. 48. qua in epiftola dicitur Deitae litterae id organurn affmilari. 

(285) P. Calmet loc. cit. Fig. 4, La Cetra ant ica , o V Hazur, e lo Stru-
mento a dieci corde , era un dipreffo la fteffa cofa , che la noltra Arpa , di fi* 
gura tr iangolare, col ventre incavato nel baffo. Ella fonavali con le dita , ov« 
ver con 1' archetto . 

( 286 ) Loc. cit. pag. 29. Tab. V. n. 9. Iftam figuram in. anaglypho Solis apud 
fc/Iatthaejos, explicavit Commentario eruditiflimo Aleander pag. 7 

(287) Harmonicor. Injirum. Propof. 6. p. 7. Tra le varie figure d' Injlru. 
menti antichi, che egli ci prefenta delineate, cinque fono le Lire, 0 Cetre di 
varie forme la prima delle quali b la ef pofta in quejla Tavola al num. VI- D» 
quejla , ficcome degli altri Strumenti ci fa noto di dove e-(li gli abbia eftrattt 
ypag.6.) Cum ad me diveriis temporibus varia inftrumenta ab eruditifiimis Vi« 
_is Jacobo Gaffaretto & Gabr. Nauda-o miffa fuerint ex Italia , fumpta partim 
ex Ulultriflimi Rofmi antiquis nummis &; manmoribus , uque tyuis exp*fc 
•nwida. 
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due Strumenti. Al Capo quarto fu dimoftrato, che il Sua** 
no degli Strumenti accompagnava il Canto, o precedendo, 
o rifpondendo, o affieme accompagnando lo fteffo Canto; 
ficch& ognun vede , che il Suono delle Corde degli Strumenti 
doveva uniformarfi per neceffita o in Unifono, o in Otta-va 
acuta al Canto. II qual Canto, confiderandolo formato 
dalla Voce umana virile, fi dovra ftabilire in un Siftema, 
volgarmente detto Corifia, tale che riefca comodo a qua
lunque Uomo, tanto piu che i deftinati fra gli Ebrei al 
Canto, erano in gran numero. Quindi io penfo che il 
Cfolfaut gra-ve, che e fotto la Chia-ve di Ffaut una quar
ta , poffa ftabilirfi per la -voce piii gra-ve atta ad eilere da 
qualfifia Uomo fonoramente formata. La Voce acuta poi 
nel D la fol re, un Tuono fopra la Chia-ve comune di C fol 
faut, a me fembra, che fenza sforzo, e fenza incomodo 
da chi che fia formar fi poffa . Ed ecco una Serie di dieci 
Voci, tramezzate per altro dal b molle di J3 fa per le ra
gioni, che nella feconda Differtazione abbiamo gia addot-
te ', la qual Serie corrifponde appunto alle dieci Corde del
la Cetra, e del Salterio, qualora 1'uno e I 'al tro di quefti 
due Strumenti fieno compofti di Corde proporzionatamente 
tefe, o in groffezza e lunghezza unifone alia -voce umana 
virile, o in fottigliezza e brevita equifone, cioe- in Otta-va 
acuta, alia -voce virile, ed unifone alia puerile, e femminiie . 

Dalla feconda fpezie degli Strumenti paffiamo ora alia 
terza, che comprende il Cembalo ed il Timpano per fe fteffi 
atti a produr Suono (288) , ma in diverfo modo; imperoc
che percoffo da una parte il Timpano rendeva dall' altra 
parte come una fpezie di mugito, ed il Cembalo xipercoffo 
rifonava (289.. Prima d'inoltrarci a defcrivere gli accenna* 
ti due Strumenti, uopo h ben dittinguere 1'uno dall 'al tro, 
e fgombrar dalla mente Ter ro r popolare ( 2 9 0 ) , che da 

qua-
— . . . 1 . . i n • . • • 

(288) Seneca Nat. quaft. I I . 29. Ita tympana & cymbala fonant: quia ilia 
irepugnamem ex ulteriore parte Spiritum pulfant, haec ad ipfum aerem acta, 
nifi concavo , non tinniunt . 

(289) Catullus de Bere. iff Atis carm. 64. Leve tympanum remugit, ca« 
va cymbala recrepant. 

(290) Sam. Pitifcus Lexic. Antiq. Roman. T. 1. pag. 623. Unde patet er« 
fare eos, qui fcubunt cymbala antiquoium iiaud abfimilia fume cymbalo, lull-

- l 
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qualche tempo cambib il nome da Timpano in quello di 
Cembalo, come gia fu detto al Capo quarto. Quello, che 
a'noftri tempi vien chiamato Cembalo ruftico (291) , era 
preffo gli Antichi il Timpano, come rilevafi da varj luoghi 
del fagro Tefto (292), in cui leggefi ufato per lo piu dalle 
D o n n e , come ad effe piii adatto. Noi pertanto, doven. 
d o qui parlare dei Timpani, e dei Cembali, li confiderere-
mo nel fignificato, intefo dalla Sacra Scrittura, e dagli 
antichi profani Scrittori , e non gia dall' error popolare. 
Cominciando adunque dal Timpano : quefto ci vien rappre. 
fentato in due forme ; una delle quali e fimile ad un Cri. 

•vello 

I 

c o & Hifpanico, quod eft Inftrumentum , ut defcribit Cajetan. in i . Corinth. 
1 3 . quo puella utuntur choreas ducentes geftantes finiftra manu cymbalum , iff 
dextra percutiendo illud: ejus fonus proprie efi tinnitus mu'ltorum circulorum 
tcreorum qui in circumferentia lignea cymbali filis ferreis fufientantur. Tympa
n u m antiquorum ea forma era t . Falluntur etiam ii , qui putart Sorum edidiffe 
malleo partem convexam pulfante , &t concavam ad aerem allidente ; nee enim 
malleolo percutie'bantur , fed inter fe collidebantur. Gregor. Nifsen. c. 9. in 
Pfalmos . Hoc enim oftendit cymbali cum cymbalo collifio. Auguft. in Pfalm. 
e x x x . Cymbala invicem fe tangunt ut fonent, ideo a quibufdam labiis noftris 
comparata funt . 

(291) P. Calmet Dicltonar. Sacr. Scfipt.T. 1. pag. 367. Tympanum Mu-
iicum inftrumentum , cuius faepe ufus in Sacra Scriptura . • . Gerus fuiffe cym-
fcalorum videtur , five tympanorum , quae Cybeli matri Deorum appinguntur. 
Tympana habet Cybele : funt Ik mihi tympana cribri (Catul. 6 3 . 2 9 . ) P. Hie
ron. Vitali Lexic. Mathem. Edit. Bom. pag. 205. Cymbalum vocale inftrumen
t u m eft , vulgo notum , quodque jugiter puellarum , & faltantium manibus te-
r i tur . Formam habet tympani dimidiati ex afferula in orbem afla , & membra-
xia in inferiori parte former ten ia ; atque ad fonitus obtufitatem temperandam, 
c i rcum bratteis aereis , & par. is tintinnabuiis refonantibus conilitutis. Hoc in 
choreis , & cantionibus , leniter ad numeios , digitorum extremitatibus tundi-
t u r , & minim ef t , quam belle ad faltationem & cantum accemmodetur ._ Monf. 
Bianchini loc. cit. pag. 48. parlando dei Timpani antichi. Cymbalum audit apud 
aioftros populares ejufmodi organurn ; ubi oblervant Eruditilumi Viri Pignonus 
de Servis , & Senator Bonaroti pag. 86. in expofitione Achatis verficoloris Mu-
faei Carpinei , Bacchi curium exhibentis , quam edidit poft obfervatior.es ad 
Numifmata maximi moduli ejufdem Mufaci pag. 36. Figuram Tympani lamellis 
inftrufti , quam heic attulimus , nobis miniftravit ar.agiyphum vetus a Bellono 
editum inter admiranda Urbis Romae fol. 17. u. 2. 

(292) Exodi cap. 15. v. 20. Sumpfit ergo Maria prophetiffa , foror Aaron, 
tympanum in manu fua . Judic. cap.it. v. 34. Reverteine autem Jephte in Ma-
fpha domum fuam , occurnt ei ur.igenita filia fua cum tympanis h choris. Ill* 
Beg. cap. 18. v. 6. Egrefiae funt mulieres de univerhs urbibus Ifrael , cantantes, 
chorofque ducentes in occurfum Saul regis in tympanis laititix , & in fiflris. 
tjdl. 67. v. 26 Prarvenerunt principes conjuntt.i pfallentibus in medio juvencu-
larura tympanistriarum. 

http://obfervatior.es
http://cap.it
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*vello delineato nell' anneffa Tavola al numero I. fecondo 
il P. Calmet (293), e fecondo Monf. Bianchini al 11.(294')$ 
1' altra forma raffomigliafi ad un piccolo Tamburo al num. 
I I I . del Padre Calmet ( 2 9 5 ) , ed al IV. del Pignorio 
(296) . Diverfe eran pur anche le forme dei Cembali anti
chi (297), lavorati fempre di metallo, e fpezialmente di 

Iii rame 
(293) Differt. fopra gli Strum, di Muf. degli Ebrei T. 2. Ediz. di Lucca' 

Tig, XIII. Il T i m p a n o , o Tamburo antico era un' Iftrumento di fefta quafi 
fimile ai noftri Cembal i , avendo da una fol parte una pelle a guifa d ' u n va-
glio . I Pagani fe ne fervivano nelle fefte di Cibele . 

(294) Loc. cit. pag. 47. Tab. VII. n. 6. Tympanum leve . Levia tympana 
diftinguunt fcite a gravibus , ex carmine Catu l l i , tam Pignorius , quam Sponius 
pag. 84. Pignorius adhibet etiam complures authoritates ejufdetn Catulli , Ovi-
dii , Svetonii , S. Auguftini , ch Ifidori , quibus evidens eft , prxter acnea tym
pana gravia jam defcripta , & infra exhiberida numero fequenti , aliud fuifse 
genus commune tympanorum figura orbiculari , contettum pelle , vel corio fu-
perindutto : quae aliquando virgula percutiebantur, ut in bellicis tympanis fieri 
confuevit; aliquando manu impellebantur; qua ratione ad choreas paffi m adhi-
bent noftrates ruft ici . 

(295) Loc. cit. Fig. XIV. L 'an t ico Timballo raf.omigliante a i moderni 
T imba l l i , ma molto piu piccolo ; effigiato fu '1 modello di que l l i , che Pigno
rio fece fcolpire pag. g^. de Servis , e che trovanfi ancora nell 'Armonia del 
P . Merfennio . 

( 296 ) Laur. Pignorius de Servis apud March. Polemim T. 3. Supplem. ad 
Grev. iff Gronov. pag. n 8 6 . parlando dei Timpani, lafcio fcritto: Eft vero 
notandum , organurn illud , cujus orbis brafteolis , ut orbiculis infignitur , „ no-
flratibus cymbalum vocari eadem prope licentia , qua Antonius Auguiiinus ( D i a l . 
_;. & ; . ) tympanum crotali n o m i n e , & Vincentius Cartarius ( i n lmag. D e o r . ) 
fiftrum cymbali appellatione defignarunt. Etpag. 118; . Eximie defcripfit Plinius 
de margaritis fcribens ( 9 . 3 ; . ) quibus una tantum eft facies , iff ab ea rotun-
ditas averfic planicies , ob id tympana nominantur . Quae imitatus Ilidorus ( l i b . 
3 Orig . cap. 2 1 . ) tympanum autem dictum, quod medium eft: unde iff marga-
ritum medium tympanum dicitur. Erant autem ut fcribit idem ( l o c . c i t . ) Ifi-
dorus pelle , vel corio fuperindutta . . . Hasc autem virgula percutiebantur ali
quando . . . Porro forma tympani haec fu i t , quam exhibemus. 

(297) Sam. Pitifcus loc. cit. pag. 622. Cymbalum erat inftrumentum mufi
c u m . Paull. 1. Corinth, c. 13. n. 1. Effem cymbalum tinniens . Omnes fere facri 
&5 profani Scriptores cymbala in plurali efferunt. Materia fuit ex aere . Arnob. 
V I I . pag. 237. Etiamne aeris tinnientibus , quafsationibus cymbalQrum ? e in fat-
** ),-&&efi nfil L de' Paralip. cap. 15. v. 19. . . . in cymbalis aeneis concrepantes . 
Malvenda in hunc loc. Hebr. In metzilthaiim aeris ad faciendum audi re , vel ad 
refonandum ; idem in I. Paral. c. 13. metziltaiim formam dualis refert. Hebraei 
ajunt fuilse duo Initrumenta aerea , quae le invicem percutientia , feu colliden-
tia fonum ed.bant , ac proinde exprimi forma dua l i s , quod bina , itu gemina 
fuer int . Pitifcus loc. cit. pag. 613. Manubria iiiorum in marmoribus triplicia 
mihi occurrerunt . Genus 1. f u i t , quae in convexitate acuminabantur , atque ita 
tota manu comprehenfa concutiebantur . Hoc incommodum vifum , quia obfuit 
fummae infligendis cymbalis ceieritati , atque agilitati . I I , illorum , quae anfatai 
e r an t , atque ita folo poilice contineri poteraut . Et ilia frequentifiime occurs 
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rame a guifa di catini, che affieme percofli formavano un 
Suono molto forte e penetrante . Le varie lor forme nella 
prefente Tavola vengono dimoftrate fecondo il P. Merfen
nio (298) , e P. Calmet (299) al Num. V* e VII. j e al 
Num. VI. fecondo Monf. Bianchini (300). Al Num. VIII. 
poi , giufta la delineazione dello fteffo Monf. Bianchini, fi 
vede ii Siftro, che dalla Vulgata ed Arabica una volta fola 
vien nominato (301), e due volte dalla Siriaca (302). 

Dalla efpofta defcrizione del Timpano e del Cembalo 
refta chiaro, che quefti due Strumenti non potevano pro. 
durre , che un Suono folo , il quale nei Cembali, a propor. 
zione della lor grandezza rendevaft o gra-ve, o acuto: ma 
nei Timpaniy ne'quali dalla materia, di cui eran compotti, 
e dall' impeto della percuffione riconofceva la fua origine, 
non poteva non effere indeterminate, e difficihffimo a di. 
ftinguerfi. Che febbene alcuni Timpani guerniti foffero di 
piccole lamine di metallo, atta ognuna a produrre il par
ticolare fuo Suono: lo ftrepito nondimeno della percuffione 
impediva lo ftabilimento, e la determinazione precifa delia 
di lui qualita . 

Altri Strumenti, oltre a quelli, che abbiam finora de
fcri t t i , noverar potremmo colla fcorta di alcuni Spofitori, 
i quali vogliono, che varj altri foflero dagli Ebrei ufati 
nel Tempio per la ragione, che 'I Regio Salmifta invita i 
popoli a iodar Dio non folamente col fuono delia Tromba, 

ael 
J • ! 1 • — • — — — — •• 

runt. I I I . illorum , qux conftabant ex forma quadam confimili cruci. Et illud 
minus erat commodum , quinimo miniis ufitatum , per la qual cofa abbiam traftu-
rata di ejporla nella prefente Tavola. Lamps de Cymbalis Veter. c. 3. Muficum 
quendam fonum, atque concinnum cymbalis qui eificere volebant, ea , cum 
eifent bina , in concavitate fecum invicem conflig.bant. . . Ita conflifta fingula-
rem fonum , eumque acutum , atque argutum edebant. Ille fonus tinnitus, & 
cymbala tinnire dicebantur. 

(298) Loc. cit. O99) Loc. cit. Goo) Loc. cit. 
(301) II. Reg. cap. 6. v. 5. Vulg. David autem & omnis Ifrael ludebant 

coram Domino in omnibus lignis fabrefaftis , &c citharis , & lyris, & tympa
nis , &. iiftris, & cymbalis. E I'Arabica nel Salmo 150. verf. 4 . Laudate eunt 
in tympano & fiftro. 

(302) / / . Reg. cap. 6. verf. 5. Syr. David autem » & omnes Ifraelitae lude
bant coram Domino lignis cedrinis 6t abiegnis , nablis , citharis , tympanis, li* 
ftris , ac cymbalis ; e nel Salmo 150. v. 4. dove la Vulgata colP Ebreo , e colle 
altre. Verfioni legge, Laudate eum in tympano, h, choio , la, Siriaca di nuovo 
fcgge » Laudateeum tympanis» & fiftxis. 
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del Salterio, della Cetra, dei Timpani, e dei Cembali, ma 
ancora del Coro, delle CWe*, e dell' Organo ( 3 0 3 ) . Ma 
poiche il celebre P. Bartolocci nella Lingua, e nei Riti E-
braici peritiffimo, fenza dubitazione ci afficura, che cotefti 
vocaboli eran comuni, o a tu t t i , o a molti fonori Strumen
ti : che fe alcun particolare Strumento fignificavano, era 
effo volgare, e non facro, e non ammeffo con gli altri per 
ufo del Santuario (304); anzi poichfc niuna menzione di 
quefti da Giofeffo, di Nazione Ebreo, e di grado Sacerdo-
ta le , nemmeno fafli allorche egli il catalogo ci efibifce, 
e la defcrizione de' facri muficali Strumenti di fua nazione: 
percib noi, che limitati ci fiamo a trattare degli Strumenti 
foli al culto Divino nel Tempio Gerofolimitano confecrati, 
avendo gia di quefti fufficiente norizia renduta, e omai 
tempo, che pafliam'oltre a dimoftrare in qual maniera il 
facro lor Canto accompagnaffero gli Ebrei col Suono degli 
Strumenti. E certamente, fe il Canto de'Salmi fiffato era, 

I i i 2 com' 

(303) Pfal. 150. verf. 3. Laudate eum in fono tubae: laudate eum in pfal
terio , fit c i thara. verf. 4. Laudate eum in tympano fit choro: laudate eum in 
chord is , & organo verf. <-. Laudate eum in cymbalis benefonantibus. 

(304) P . Bartoloccius Biblioth. Magna Rabin. P. II. pag. 192. Alia Inftru
mentorum nomina habentur ex Scriptura . Sed quia vel funt nomina generica 
o m n i u m , vel piurium Inftrumentorum , vel quia funt Inftrumentorum vulga-
xium , ideb ea inter Inftrumenta Sacra, quorum ufus in Santtuario receptus e r a t , 
non connumeravi . Onde ficcome di paffaggio abbiamo parlato di tali Strumenti 
we' Capi di quefta Storia , rimettiamo il Lettore a quanta ne laf'ciarono fcritto 
molti Commentator!, e quelli fopra tutti, che fpezialmente ne trattarono , fra 
quali il citato P. Bartolocci (loc. cit.) il P. Merfennio (Quaft. iff Comment, 
in Genefim cap. IV. v. 21. Quefi, 56. il P. Calmet Differt. Jbpra gli Strum, di 
Mufi. degli Ebrei), Gio: Criftof. Arenbergio (Comment, de Re Mufi.. vetuftif. 
ext. Vol. 9. P. I. MiJ'cel. Lipfienf. nova ) , e Monfig. Franc. Bianchini (de trib, 
Generib. Injirum. Mufi. veter. Organ. Differt.) Lyranus in Pjal. 250. v. 4- D i -
cunt aliqui , quod chorus eft Inftrumentum de corio faftum: fee habet duas fi« 
ftulas de ligno , unam per quam infiatur , & aliam per quam emittit fonum , 
fet vocatur gallice cheurette , 0 come abbiamo al Capo IV. defcritto coi nomi di 
Cornamufa , Piva , 0 Mufette : Segue il Lirano : Credo tamen magis , quod 
h ie accipiatur chorus pro laudantium focietate . Laudate eum in chordis iffc. 
Idef t , in inftrumentis habentibus chordas de acre feu inteltinis . P . MerJ'enniut 
he. eit. pag. 1519. De Chord is , fit Organo non eft quod plura dicamus , quan-
doquidem chordx generaliter pro quolibet inftrumento fonum per chordas emit-
t e n t e , ficut t* organurn pro quolibet alio inftrumento muiico poni tur . Ifidor. 
Orig. lib. 3 . Organurn eft vocabulum generale vaforum omnium muficorum . 
Hoc a u t e m , cui folks adhibentur, alio Gra-ci nomine appellant: ut autem Or* 
ganuni d ica lu r , magis ea vulgaris eft confuetudo G x x c o r u r . . 

H 
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com'e indubitato, nelle Intonazioni da noi defcritte; eften-
dendofi quefte dal gra-ve all' acuto in maggior numero di 
•voci di quello fi eftenda il Suono degli Strumenti: non 
giudichiamo cofa fuperflua il rilevare , fe fia poffibile, le 
maniere, e i mezzi, con cui quefto Suono a quel Canto 
unir fi poteffe. 

Egli b evidente, come offervo il P. Merfennio (305), 
che ciafcuna particolare Intonazione in cgiii Rito non fi 
eftende , e non oltrepaffa il numero di fei Voci, eccettuate 
pero alcune poche degli Introiti , le quali, ficcon e piii or
nate , a fette (306), ed otto Voci (307) pervengono. E* 
certo parimente, che alcune di quefte Intonazioni fono nell' 
ordine gra-ve, ed altre nell'acuto: quelle, che piu difcen. 
dono verfo il gra-ve, fono del Secondo, e del Primo Tuono 
negli Introiti , e quelle difcendono al C fol faut gra-ve ; al 
contrario quella del Settimo Tuono , che s'eltende piii verfo 
1'acuto, afcende fino al Ffaut acuto. Or- prendendo hVoce 
piu gra-ve di Cfolfaut, e profeguendo per la Serie de'Gtfd-
di Diatonici, frammettendoci anthe il {3, di B fa acuto, fino 
al Ffaut acuto, fe ne forma la feguente Serie di dodici Voci% 

¥=* 
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alia qual Serie corrifponde per 1'appunto il Salterio, the 
da Giofeffo Ebreo ci vien defcritto compodo di altrettante 
Corde, Non cosi la Cetra, e '1 Salterio dal Reale Profeta 
defcrittici, che di dieci Corde eran compofti, e molto me
no la Cetra di fole o t t o , fecondo alcuni, guernita. Per 

uni-
C3°0 Harmonicor. lib. VI. Propof. 16. Corol. 3. pag. 212. Notandum eft 

autem hos Tonos plurimum i Modis difftrre , fed in eo praefertim quod non 
conitent Quinta , & Quarta integris, vix enim Sextae majoris termincs praeter-
grediuntur, ut patet ex claufulis , quarum patentiores feu majores Sexta ter4 

mina-ntur. 
C.o6~) II. Sefto ed il Settimo Tuono fi eftendono negli Introiti alle fette 

Voci, il Sefto dal D. grave fino al c. acuto; ed il Settimo dal G. fino al f. 
acuto, ufando la prima Cadenza finale. 

(307) Il Primo Tuono nclP Introito ton la prima Cadenza finals f cficnit 
dal C. grave Jino al .. acuto. 
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tinire adunque il Suono al Canto, uopo era , che ufaffero 
alcuna diverfita di Siftema, o per gli Strumenti, o per il 
Canto. Quindi, ficcome non folo preffo. i Greci (308), ma 
ancora a' noftri tempi (309), aicurti Str/tmenti dell' ifteffa 
fpezie fono di Siflema gra-ve, ed altri di Siflema acuto: co
si dell' ifteffo Siftema convien dire , che foffero anche pref
fo gli Ebrei le Cetre , ed i S alter j , onde fenza accrefcere 
il numero delle Corde, poteffero uniformarfi al loro Canto. 
Per la qual cofa , fe gli accennati loro Strumenti erano 
compofti col feguente ordine di dieci Foe.' di Siftema gra-ves 

~W-

tutte le Intonazioni d' ordine gra-ve potevano fenza dubbio 
effe-

(308) Vincenzo Galilei (Dial, della Mufi. Ant. e Moder.) riferifce le va
rie opinion! degli Scrittori si Greci, che Latini fopra il Temperamento della 
Lira di Mercurio , tra le quali abbiam fcelta la feguente (pag. 1 1 3 ) , come la 
piit, breve, efujfciente al noftro intento. 

Efempio della Lira di Mercurio , temperata fecondo diverfi pa re r i . 
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c Quar ta 8 f e c o n d a G. fecondo E . b . 400 . f econdo G. 5184 f e c o n d o t Parhypace 
TT *- ' 

T u o n o v la m e n t e F . il D . a. 4 . 0 8 Plfitar- F. ^841 Brien- 3 Lychanos 

Quar ta ,1 di Boezio C. Zar l ino A, E. 6144 c o . E, 614-4 n ' ° - : 4 Mefe. 

'Jlncbe nelle Pibie praticarono varieta ' di'Temperamento•, come da Gafp. Barto-
lino ( de Tibiis veter. cap. 6. pag. 89. ex Edit. Amftel.) vien riferito . Ex Al-
do Manutio Pauli F . lib. 3. de Que fit. per Epift. 4. Dextrae Tibiae e rant , qux 
dextra hiftriones fpe&abant, fmiftra fcilicet fpeftatores ; Siriiftra: contra , qua: ii-
niftra hiftriones , dextra fpeftatores . De utrifque eundem diiferentem hue ad-
vocabo „ Opinor , inqu i t , liniftras gravern fonum reddidilfe , dextra. acutum . 

Siniftrx enim ex ea arundinis parte fiebant, quae proxima terrae nafcittir , 
quae cum crallior fit & foramen latins habeat , quam quae longinquior k ra-
dice eft , graviorem fonum reddat necele ef t : dextrae autem ex fuperiore 
arundinis parte fiebant. Teftis Pl inius ' l ib . 16. c. f6. Hinc iegas , Afta eft 
tibiis dextris & iiniftris , ideft fono acuto tk g rav i , tibiis utrinque con-
ftitutis fccc. 

•>•* 
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O ° i 0 Qualunque fpezie d, Inftrumento , comeViole daGamba , da Bractio » 
Violini, Coraeiti, Flauti , ed altri , hanno avuto per lo paffato , e ne hanno in 
garte ul prefente una particolarJerie dfiinta in Soprani, Contralti, Tenori% 
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effere acccmpagnate dal _?/w/0j e fe compofti erano di 
dieci voci di Siftema acuto, 

^ 
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le Intonazioni d ' ordine /*c#*0, indubitatamente dal Suono 
potevano effere accompagnate. 

Anche nel Canto ufar poteafi diverfita d' acutezza e 
gra-vita nel Siftema col mezzo del Trafporto, come fu gia 
accennato fopra alia pag. 373. ficche [Intonazione del Set
timo Tuono compofta in parte della Troprieta acuta di Na
tura , e in parte di % acuta, trafportandcfi alle altre due 
Troprieta di b , e di Natura gra-ve, raicne venga una Quin
ta piu gra-ve (310), e confeguentemente il numero delle 
dodici Corde, a cui s'eftendono t t t te le Intohgziont', riilri-
gnendofi a fole dieci, faciliflimo rendevafi il mezzo di uni

re 
. , - • _ 

eBaJfi ; e quefti difiinguevanfi non tanto dalla grandezza della forrra, quan. 
to dalP accordo , come rifcontrafi da varj Scrittori dei due Secoli paffati, fret 
quali Silveftro GanaJJi dal Fontego (Reg. Ruber tin a de Viola d' arco tafiada), 
P. Lodov. Zacconi (Prat, di Mufi. lib. 4. cap. 49. feq.), Scif.ion Cereto (Prat. 
Mufi. lib. 4. cap. 1 1 . ) , P.D. Adriano Banchieri ( Concluf. delPOrg. Append.), 
i quali dimoftrano in ciafcuna fpezie degli accennati Strumenti, alcuni gravi 
tiel Siftema , ed altri acuti . 

(310) Pranchin. Gajfurius Trail. Mufic. lib. 1. cap. 8. Poteft infuper unuf-
quifque tonus in introduftorio concipi ubicunque ejus latera feu fpecies nofcun-
tur e x t e i d i : quern extra naturalem ac primariam ejus difpofitionem duflum: 
pofsumus fiftum yel acquilitum appellare . Ave.rte il Zarlino, parlando della 
Trafportatione dei Modi (lnflit. Harm. P. 4. cap. 1 7 . ) : Tal l Trafportatinnj 
non fono utili folamente , ma f-mmamente neceffarie anco ad ogni perito 
Organifta , che ferve alle Muliche chorifte ; non folo nelle Meffe , & nei 
Vefperi ; ma anco nell ' altre Hore canoniche & ad altri Sonatori limilmente , 
che fonano altre forti d' Inftrumenti , & che non fono cosi bene inftrutti , co
me dovrebbono effere ; per accomodare il Suono de quelli alle V o c i , le quali 
alle volte non poifono afcendere 6 difcendere t a n t o , quanto ricercano i luo-
ghi proprij dei Modi accomodati fopra i detti I f t rumenti . . . Quando dunque 
accalcara , che per necefhti , o per qualunque al tr ' accidente fari di bifogno 
di trafportare il Modo contenuto in alcuna cantilena ; fopra ogn' altra cofa bi-
fognara avvertire , d' accomodarlo in tal maniera & in tal luogo , che fi poffa 
afcendendo & difcendendo havere tutte quelle chorde , che fono necefsarie 
alia conltitutione di tal Modo ; cioe , che diano gli intervalli dei Tuoni , & 
Semituoni necefsarij al fuo efser' efsentiale ; offervando in oltre con Orazio 
Tigrini (Compend. della Mufi. lib. 3. cap. 3 0 . ) che i Modi li pofsono trafpor
tare in tutti quei l u o g h i , dove ft trovano la loro Diapente , & la Diatefsaron, 
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re il Canto de5 Salmi ai Suono degli Strumenti, fenza che 
quefti foffero fottopofti ad alcuna mutazione dt Siftema, E 
quefta h la maniera, ch ' i o giudtco piu verifimile, ogni 
qualvolta rifletto, che 1' Intonazione del Settimo Tuono per 
fe fteffa acuta, non fenza grave incomodo fi pu6 praticare, 
tnaffimamente da un grande numero di Voci -virili; non po. 
tendo per lungo tempo la Voce umana fermarfi fu le Voci 
acute; onde 6 facile il perfuaderfi, che ficcome praticafi nel 
noftro Canto Fermo (.311), cosi anche nel Canto Ebraico fi 
praticaffe il Trafporto con le condizioni di gia accennate ; 
nel qual cafo anche le Cetre di fole otto Corde uniformarfi 
potevano al Canto* 

Un* 

ne i quali il piu delle volte fono dai Mufici trafportati > come chiaramente di
moftra il Jeguente 

Efempio del Settimo Tuono nelle fue Corde . 

Quntt "-ir Quartet " I 

T T -O- -hw- -0 
_«: 

Trafportato alia Quinta fotto . 

£311) Giovan Maria Ldnfranto Scintille di Mufica Par. 3 . pag. 108. La 
Trafportatione nel Canto fi fa per quinta ; quando il Canto e formato di poche 
note : cioe che fopra la Quarta del Tuono in acuto di poco paffa . Ma per 
Quarta fi pub trafportare ciafcun Canto col foccorfo del b molle, & dove fi 
vuole fimilmente , pur che dopo la trafportatione il Semituon minor non fia 
limofso dal luogo, dove prima era , acci5 che le medefime note co' medefimi 
intervalli trafportate fiano: Perche altramente non farebbe trafportar : ma rui-
nar il Tuono : La qual Trafportatione nel Canto Fermo non fi fa per altro : 
fe non per fchivar le voci fitte : Et nel Figurato , per haver pift fpatio di con
fonanze : p pur per arbitria del Componente . Cav. Ereole Bottrigari Melone 
Difc Armon. pag. 27. . . „ i Canti Fermi 11 cantano non folamente per una 
Diapente j & per una Diatefsaron: ma per una Diapa'on cosi verfo 1' acuto , 
come verfo-il grave. P . Giulio CefZMarinelli, Via retta della Voce Corale. 
Par. 1. Offer v, 8. pag. 81. . . . alle volte occorreva formarfi alcune voci nelle 
parti gravi , che nelle femplici Position! di Guido Aretino della parte grave 
non ii potevano formare cosi facilmente , ma ben ci5 potevafi nelle parti acu
te ; e per quefto alcuni Canti Ecclefiaftici fono trasferiti dalle parti gravi all' 
acute: e per il contrario non potendofi formare alcune voci nelle parti acute 
come richiedeva la mclgdia , fgno akunl altri Canti Uasferiti dalle parti acute 
alle gravi &c. 
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Un'altro modo evvi pure, col quale, fenza mutazione 

o Trafporto del Canto, e fenza accrefcere il numero delle 
Corde negli Strumenti avrebbe potuto il Suono di quefti 

• r, oi ?_.„_•_. F_*li £ , fe gli Ebrei Sonatori mutato avef-

ssfid? s^^-Eg™«» i - ^ . ^ c r d d s schei 
rj, Strumenti per fe fteffi mobili, ora ftirando le Corde 
pe le Intonazioni acute, ora allentandole per le gravi 
L m e infatti nel tow Figurato fi pratica , riducendo agli 
Strumenti ftabili gli Strumenti mobili . 

E qui pongafi fine alia prefente D.ffertazione, e al Pri-
mo Volume della Muficale Storia, al felice profeguimento, 
e confumazione della quale imploriamo la Divina affiften. 
za, fottomettendo noi fteffi, e l 'Opera noftra alia difcreta, 
e Imorevole cenfura degli Eruditi, e molto piu all incor 
rotto gmd.zio della Santa Romana Cattolica Chiefa , della 
quale abbiamo il pregio di profeffarci in vita , ed in mor-
te ubbidientiffimi, ed offequiofiffimi figlj. 

I N D I -
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Cicero ill. Tullius. Opera Paris. 1555. 
Cinciarmo P. Pietro deW Ord. dd B. Pietro da Pifa. Introduttorio abbrev. 

di Muiica piana > o Canto F e r m o . Venet. 1755. 
Cionacci Francefco Sacerd. i iorentino . Dell' origine , e progreffi del Can

to Ecclefiaftico ddcorfo I. 6cc. Bologna KJ85. 
Clemens Alexandrians Opera Gentiano Herveto Aureliano interpr. Bafi-

leae i*\66, Graec. latin. Colonic i<5"88. 
Cl in ius , vel Clinger P. D.Tkolorus Venetus Canon. Regul. S. Salvatoris. 

Falfi Bordoni 8. Vocib. M S . 
Codex Sarberinus MS, n. 841. eontin, Trad, de Mufica Joan. Veruli de 

Ana-
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Anania > Imbert i de Francia > Jo: de Mur i s , Philip, de Vetr i , Ifidcr. 
Hifpa'.enf., Theodorici de C a m p o , M. Nicolai de Lauduno. 

Codex Ferrarienfis MS. fee XV. in Pergam. contin. Joan. Mur'ts Ars p rad . 
menfurab. Can tus . Ars Contrap. Ars Cantus P lan i . Philippi de Ca-
ferta de diverfis F igur i s . Jo: Ciconia Leodienf. Canon. Pa.iuce de 
Proport. Mag. Franconis de Modis . P.Jo- Hotbobi Cavmelit. de Pro-
port. 6c Cantu F"igur. de Contrap. de Moncchordo. P.Nycafii Weyts 
Carmel. Reg. Cant, menfurab. P. Jacob: de Regio Carmel. de Pro-
po r t P . Joan. Bonadies Cat mel. Jo: de Erfordia .. Bernardi Ycart. 
Compof. Mufic. 

Codex Medicco- Laurenftan. MS. n. 48. Plut. xxviiij. Trada tus de nomini-

bus Vocum fecundum Boetium incerto Audori adferiptus. 
Codex Palat. Vadcauus MS. n. 1346. fevc. x i . De laude Muficae difcipli

na; Anonymi a u d o r i s . 
Codex Vaticanus MS. n. 5129. Libellus muficae addifc. Principia tonorum. 

Ad habend. Arfem Contrapuntke O r g a n i , 6c Prolationis. Regula 
O r g a n i . Regula Con t r apund i . 

Codex Venetus MS. n. 62*\. Biblioth. SS. Joan. 6" Pauli Ord. Prcedicator. 
contin. T r a d , muficae planae, 6c de modo bene Organizandi . 

Coferati D. Matteo Fiorentino. Cantore addottr inato, Regole del Canto 
Corale. Firenze 1582. terza Ediz. accrefciuta. Firenze 1708. 

Colonna Fabio Napolitano - Sambuca Lincea, overo deli' Inftromento mu-
fico perfetto. Napoli _o"_8. 

Colonna Gio: Paolo Bologntfe Maejlro di Cap. nella Bafil. di S. Petronio. 
Salmi a 8. Op. 1. Bologna 16m. Motteti a Voce fola op. 2. Bol. io"8r. 
Motti a 2. 3. Bol. op. 3. 1681. Litan. e Antif. finali a 3. op. 4. Bol. 
1582. MefTe a 8. op. 5. Bol. 1584. MefTa,, Salmi Refp. per li Defonti 
a 8. op. 6. Bol. 168*,. Salmi a 8. lib. 2. op. 7. Bol. 1686. Compieta e 
Sequenze a 8. op. 8. Bol. i<58p. Lamentaz. a voce fola op. p . Bo!. i58p. 
Mei l a , Salmi a 3. 4. 5- op. 10. Bol. io'pi. Pfal. 8. Voc. lib. 3, op. xx. 
Bon. i_rp4. Pfal. 3. 4. 5. Voc. op.. 12. Bon. 1694. 

Commeftor Petrus. Hiftoria Scholaftica. Lugduni 1534. 
Conciliorum Colleftio . Edit, Venet. 1729. 
Corradi Cefare. Li amorofi Ardori , Madrig. di diverfi eccel, Autori a 

5. Voci lib. 1. Venet. 1583. 
Cotelerius Joan. Baptifla Theol. Sorbon. SS. Patrum qui temporib. Apoftoli-

cis floruerunt, Bamabae , Clementis , Hermae , Ignat i i , Polycarpi 
Opera 6cc. una cum Clement i s , I gna t i i , Polycarpi , A d i s atque 
Martyri is . Antuerpiae 1689. 

Cottonius Joannes. Mufica ad Fulgentium Epifc. Anglor. Cod. M S. Bi
blioth. Autuerp. Soc. Jefu j 6c Biblioth. Lipfienf. fub nomine Ioan-
nis P P . X X I I . 

Cuperus Gisbertus . Et Otto Sperlingius.. DilTertat. five Epift. mutuae. Ext. 
Tom. IV. Supplem. in Graevium 6c Gronov. March, Poleni . 

S.Cyprianus toeeil, Epifc, Qarthagin. 6* Mart. Opera edit. Maur, Ve
net, 1738. 

s. Cy-
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s.Cyrillus Hierofolym. Arcbiep. Opera edit. Maur. Parif. 1723. 

Dante con T efpofitione di Criftoforo Landino e di AlefTandro Vellutello. 
Venet. 1564. 

Dentice Luigi GentiTVomo'Napolit. Duo Dialoghi della Mufica. Roma 1553. 
s. Dionyfius Areopagita. Opera cum Schol. S. M a x i m i , 6c Paraph. Pachy-

merae a P. BaldalT. Corderio Soc. Jefu latin, interpr. Antuerpia 1634. 
Dionigi D. Marco Dott. da Poli. Primi Tuon i , Introdutione nei Canto 

Fermo. Parma 1548. Con aggiunta Parma 1667. 
Diredorium Chori cum Proceffion. Fratr. de Monte Carmeli per P. Ar-

chang. Paulium Florentinum ejufd. Ord. Romae 1699. 
Diruta P. Girolamo Perugino Min. Conv. Tranfilvano Dialogo fopra il vero 

modo di Sonar O r g a n i , 6cc. Venet. 1625. Seconda Parte del Tran
filvano. Venet. 1622. 

Diodoro Siculo. Delle Antique Hiftorie fabulofe. Venet. 1542. 
Doni Gio: Battijla Fiorentino. Compendio del Trattato de Generi , e de 

Modi della Mufica . Roma ic.35. Annotazioni fopra il Compend. 
de Gen. e de Modi . Roma 1640. De Praeftantia Mufica veteris^ 
Florentise K547. 

Durandus Gulklmus Epifc. Mimatenfis. Rationale divinor. Offitiorum cum 
Ration. Jo: Be'.ethi. Venet. 1572. 1581. 

Diodati Giovanni Lucchtje. I facri Salmi di David meffi in Rime volgari 
italiane, 6c compofti in Mufica da A. G. Haerlemme 1664. 

Eginardus Ab. Gandenfis. Vita S. Caroli Magni Imper . , extat in Ad. San-
dor , die 28. Januar. P. Jo: Bollandi Soc. Jefu. Antuerpiae 1543. 

Engolifmenfis Monacbus . Vita ejufd. Imp . ext. T. 2. Hiftor. Francor. Scrip-
tor. Andr. du Chefne. Lut. Parif. 1636. 

Erculeo D. Marzio Modanefe. Canto Ecclefiaftico. Modana 1686. Cantus 
omnes Ecckfiaft. Hcbdom. Major. Mutiny i<588. 

de Efccbar P. Antonius Soc. Jefu. Commentar. Litter. 6c Mor. in Vet. ac 
Nov. Teftam. Lugduni 1667. 

Eftius Gulielmus. Annotationes in praecipua ac difficil. facrae Script. loca. 
Edit. 5. Parif. i<?84. 

Euclides. In t rodudio Harmonica fub nomine Cleonidis, Georg. Valla Pla-
centino interpr. Venet. 14P7. 6c Venet. 1603. a P. Anton. Polfevino 
Sec. Jefu edit, in domo 2. Biblioth. f ekdae . 6c Parif. 1557- a J°" 
anne Pena interpr. 6c Amftelodami itf52. cum Notis Marc. Meibomii. 

Eufebius Pampbili Cxfarecc Balejlinx. Epifc. Demonftr. Evangelica Gr. Lat. 
Colonic i<588. Hiftor. Ecciefi libri X. Gr. Lat, cum Verf. 6c Adnot. 
Henr. Vakfii. Parif. i<?59. Auguitae Taurinor. 1746. 

Faber Jacobus Stapulenfis. Ekmenta muficalia. Parif. 1495. 6c 1551. 
Fabrus Henricus. Compend,olum muficae. Ncrimbergae 15P4. 
Fabntii D. Pietro Fiorentino. Regole gener, di Canto Fermo terza im-

prefs. Roma 167$. 
Fa-
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Fabricius Jo: Albertus Lipftenf. Bibliotheca Ecckfiaft. Hamburg! 1718. Bi

blioth. latina Med. , 6c Infimae latimt. cum Suppkm. Chrift. Schoettge-
ni i - Edit. 1. Ital. P . Jo: Domin. Manfi Patavii 1754. 

Facciolatus Jacob. Septem linguar. Calepinus in ufum Semin. Patav. 1741?. 
Fall! Bordoni omnium Tonorum a diverfis excel. Audoribus modulati 4. 

5. 6. Voc. 6c duobus Choris . Venet. 1601. 
Falfi Bordoni MS. del Sec. X V I . di Pier'Ant. Spalenza Brefc. , D. Seba-

ftiano Sario, Michiel C o m i s , Gio: Battifta Giudici Genov. , Vincen
zo Ruffo, D. Vincenzo Oftiano, Gio: Florio a 4. 5. Voci. 

Familiaris Clericorum. Venetiis 1550. 
Fineck Hermanus. Mufica Vitebergae 1555. 
Flaminius Antonius. Paraphrafis in 32. Pfalmos. Venet. 1538. 
Flud Robertus. Utriufque Cofmi Maioris fcilicet 6c Minoris Metaphif., 

Phifi. atque Technica 6cc Oppenhemii 1617. 
Folengus P. D. Tbeophilus Mon. Bened. Opus Merlini Cocaii Poetae Man-

tuani . Amftelodami 1692. 
Folianus Ludovicus Mutinenfls. Mufica Theorica. Venet. 1529. 
Foggia Francefco Romano. Cinque libri di Motetti a piu Voci. Roma 

1045. 1550. 1552. 1661. 1555. Due libri d' Offertorij a piu Voci. Ro
m a io"73. I<J8I . Tre libri di, Meife a 3. 4. 5. 8. p. Voci. Roma 1663. 
X672. 1675. D u e libri di Salmi a 4. 5. Roma 1660. 1667. Litanie 
a 3. 4. 5. 6. Voci. Roma io"72. 

Fontana FabritioTorinefe Organifla di S. Pietro in Vdticano. Ricercarj per 
T Organo . Roma 1677. 

Fontanini Giuflo. Biblioteea dell' Eloquenza Italiana colle Annotazioni di 
Appoftolo Zeno . Venezia 1753. 

Fraguiere Ab. Claude-Francois. Examen d ' u n paffage de Platon fur la 
Mufique. Tom. I I I . Hift. de l'Accad. des Infcript. , 6c belles Lett. 

Franconus ParijienJis . Ars Cantus menfurabilis. Codex Ambrofianus fignaf. 
D. 5. m fol. 

Frefcobaldi Girolamo Ferrarefe Organifla in S. Pietro di Roma. II 1. libro 
Fantafie. Milano 1608. Toccate e Partite d' Intavolatura lib. z. Roma 
11515. 1657. Libro I I . Roma 1616. 1637. Capricci fopra diverfi fog-
g e t t i . Roma 1524. Venet. 1626. II I. Libro delle Canzoni . Roma 
xc.28. riftamp. in Partitura da Bartolom. Graffi Organ, in S. Maria in 
Aquirio. Roma 1628. Ven. 1634. 111. Libro Arie mufic. Firenze 1^30. 
F"iori mufic. di diverfe Compofit. per Sonatori d' Organo . Roma i<?35. 

Frezza P. M. Giofeppe dalle Grotte Minor Convent. II Cantore Ecclefiaftico, 
Padova i<5"p8. 

Frofchius Joannes. Rerum muficalium Opufculum. Argentorati 15^5-
Funo P. M. Angelo da Todi Minor Conv. Armonica Cultura MS. Or ig inak . 
Fux Joau. Jofepb Styrus. Gradus ad ParnalTum, five Manududio ad Com

pofit. Muiica.. Vienna; Auitriae Z725. 

Oabrielli Andrea. Mi-far. 6. Voc. lib. z. Ven. Z570. Tre libri di Madrig. 
a j . tf. Vgci, Yen. 1580. 1582. 1583. Motteda 5. Voci lib. x. Venet. 

L U 1584, 
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X584. Pfalmi Penitent. 6. Voci. Venet. 1583. Canzoni alia Franzefe 
per T O r g a n o . Ven. 11505. 

Gabrielli Andr., e Gioanni Organifla di S. Marco in Venezia. Concert! 
mufic. di Chiefa, e Madrig. a 6. 7. 8. 10. t2 . iff. Voci lib. _. e 2. voci. 
Ven. 1587. Intonationi d 'Organo lib. 1. Ven. 1593. Ricercarj lib. 2. 
Venet. 15^5. Ricercarj lib. 3. Ven. 1595. 

Gafifurius , five Gafjorus, vel Gaforius Franchinus Lauienfts . Theoricum. 
opus armoniee difcipline. Neapoiis 1480. Aud. 6c emendat. Mediol. 
Z4P2. Prad ica muficae utriufq. Cantus . Mediolani 1496. Brixie 14P7. 
Venet. Z512. Angelicum ac divinum opus mufice matema lingua 
fcript. Mediolani 1508. De Harmonia muficor. inftrument. Mediol. 
z j r8 , cum Notis M S . Hercul. Bottr igari . 

Galilei Vincentio Nobile Fiarentino _ Fronimo fopra Tar te del bene Intavo-
lare la Mufica. Vineggia 1584. Dialogo della mufica ant ica , e mo
derna . Fiorenza 1581. con alcune Poftille M S . del Cav. Bottrigari . 
Difcorfo in tomo all' Opere del Za r l ino . Fiorenza 1589. poftillate 
dal fuddetto Bottrigari M S . 

Gana.fi Silveflro del Fontego . Opera intitul. Fontegara , Ia quale infegna 
di fonare di Flauto 6cc. Venet. 1535. Regola Rubert ina, che infe-
gna fonare de Viola d' arco taftada. Venet. 1543. 

Gafparini Francefco Luccbefe. L'Armonico Pratica al Cimbalo . Venez. 1708. 
GaiTendus Petrus Dinienjis EccleJ. Prxpojit. Manududfcio ad Theoriam mufi

ces . Ext. Tom. 5. Oper. ejufd. Lugduni i6%8. 
Gattula P. D. Erafmus Ab. Bened. Hiftoria Abbatiae Caffinenfis per feculo

rum feriem diftributa. Venet. 1733. 
Gavantus P . D. Bartolomoeus Mediolanenfis Cler. Reg. S. Pauli. Thefaurus 

Sacr. Ri tuum editio ter t ia . Venet. KJ34. Cum Addit. P . IX Ca/etani 
Mariae Mera t i . Roma; 1735. 

Gaudentius Pbilofopbus. In t rodudio Harmonica Gr. Lat . Marc. Meibomius 
Primus latine ver t i t , ac Notis iiluftr. inter antiq. mulics Aud., 7. 
ejufd. Meibom. Alia verfio la t ina ejufd. Gaudentii incerti Aud. M S. 
fub finem faec. X V I . 

Oenebrardus Gilbtrtus. In Pfalmos Commentarii . . Venet. 1606. 
Gefnerus Conradus Tigurinus . Hiftoria Animalium lib. I I I . de Avium na

t u r a . Francofurti 11517. 
Giorgi Domini cus Rbodiginus. De Iiturgia Romani Pontificis in folemni 

celebratrone Millar. R o m a 1731. 
Glareanus Henricus Loritus Clarontnfls apud Helvetios AfiAEKAXOPAON« 

Balileae 1547- cum adnot. M.S. Here. Bu t tnga r i i . 
Gogavnius Atuonius Gravienfls. Anltoxeru muf. antiquif. Harmonic. Ele-

mentor, libri I I I , Claudu Ptolemasi Hirmonic . lib. I I I . Ariitotelig 
de obiedto Auditus fragment, ex Porphim Commentar , omnia nunc 
pr imum latine conferipta, 6c edita. Venet. 1552, cum Not. M S. Here. 
Buttr igar i i , 6c pnecipue in Pioiejn. Harmonic, nunc demum fummo 
ftudio, ingentiq. iabore, ac vigdiis ab Here. Buttngario Eq. S. L. A. 
Aur. mendls innumerabilibus, quibus fcatent, & peiutus fere defor-

mat i 
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tnati circumfeKintur, expurgati ad legi t imam formam funt reftituti, 

Goranus P. Nicol. Ord. Prcedicat. Comment , in IV. Evang. Colonise X537. 
Graduate Ordinis Cartufienfis. Parif. Z578. 
Graduate fecundum morem Sande Romane Ecclefie: in quo Dominica-

I e : Sanduar ium: Commune : 6c Cantor inum five Kyriale contine-
t u r . Taurini Z524. 

s.Gregorius M a g n u s . Opera edit. Maurin, Paris. Z705. 
Gratiani D. Bonifatio da Marino Maeftro di Capella del Gesh e Seminarlo 

Romano. Tre libri di Salmi a 5. Voci, e due Cor i . Roma x<552. 11553. 
X670. MefTe a 4. 5. Roma 1671. Sei libri di Motti a z. 2. 3. 4 5. 6. 
Voci. Roma io"52. x<555. 1657. 1668. 1669. 1673. Antifone della B. V, 
M. a 4. 5. 6. Roma 166^. Refponf. della Settim. Santa a 4. Roma 
X663. Litanie a 3. 4. 5. 8. Roma 11575. Mufiche facre, e mor. a 1. 2. 
3. 4. Roma 1678. 

Grevius Joannes Georgius. Thefaurus AntiquitatumRomanar. Venet. Z732. 
Gronovius. Jacobus. Thefaurus Graecarum Antiquitatum. Venet. 1732. 
Grozius Ugo . Annot. in Vetus, 6c Novum Teftam. 6c in Decalog. ext. Crit . 

Sacr. five annotata dodif. Viror. in Vetus, ac Nov.Teftam.Amftelad. 1598. 
Guidetti D. Joannes Bononienfts Cleric. Benef. Bafil. Vatic. & Gregorij PP. 

XIII. Capellanus. D i redor ium Chori ad ufum facrae Bafilicae Vaticana 
R o m a 1582. 6c ad ufum omnium Ecckfiar. R o m a 1589. 1624., & 
edit, per Jo: Franc. MafTanum Praesb. R o m a 11504. a Canon. Florido 
de Sylveftris a Barbarano emend. Romae 1642. a Nicolao Stamigna 
Bafil. S. Mar. Major, de Urbe Praefec. Mufic. a u d u m . Romae \66\\. 

Guido Aretinus Monac. BenediH. De mufica. Codex M S . Ambrof. faec. cir-
citer X I I . Codex alius Ambrof. MS. recentior. Codex MS. Pifto-
rienfis Archiv. Capituli Canonicor. Codex MS. X X X X V I I I . Plut. 
XXVII1I . Biblioth. Medic. Laurent. M S . An. M D X I I I J . xxr. Sem-
ptembr. Eiufd, Guidonis Aretini epift. ad Michaelem ( Monacum 
Pompoftanum} de artificio Novi Cantus ex Cod. MS. Emmerammenfi 
Ratisbon. edita a P. Pezio T. VI. P . I.Thef. Anecd. Nov. Menfura ( Mo-
nochordi) Guidonis ex Cod. M S. Benedidoburano apud P. Pez. loc. cit. 

de Ia Haye P. Joannes Ord. Minorum Objerv. Biblia Maxima, Parif. i<5"<5o. 
Handel Georg Feder. Suites de Pieces pour le Clavecin. Vol. 1. 
Harenbergius Joan. Chriflophor. Commentat io de Re mufica vetuftifT. Ex-

tat in Mifcei, Lipfienf. nova Vol. I X . P. 2. Lipfia Z752. 
Herodoto tradotto da Giulio Ctfare Beccelli. Verona 1733. 
Hey den Sebaldus. De arte canendi . Norimberge 1540. 
s .Hieronymus Eujebius Stridonenf. Prccsbit. Opera edit. Domin. Vallarfij 

Prasb. Verona 1734. 
s. Hilarius Pittavor. Epifc. Opera edit. Maurin. Parifiis 1693-
Homerus Opera Gr. Lat. cum verf. Jo: Spondani. Bafilea 1606. 
Horatius Quinttus Fiaccus Venufin. Opera cum Comment. X L . Bafilea 1580, 

cum interpret. 6c notis Ludov. Defprez ad ufum Deiphini . Paris, itfpr. 
Hot te teue Sieur leRomain, ordinaire de la Mufique du Roy. Principes de 

LU a la 
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la Flute traverfiere, d 'AIemagne, a bee, douce, 6c du Haut -bo i s . 
Amfterdam 1 7 . . Grond- Beginfelen Over de Behandeling van de 
Dwars-Fluit 6cc. Overgezet door Abraham Moubach. Amfterd. 1728. 

Hubaldus , alias Hugbaldus , De armonica inftitutione Cod. Biblioth. Ma* 
latetta Conv. S. Franc. Cefena , 

Huetius Petrus Daniel Epifc. Abricenf. Demonftratio Evangelica. Odava 
ed. Ven. X733. 

Jachet Mantuanus. Orationes complures ad Offic. Hebdom. S a n d a perti-
nentes 4. 5. voc. Ven. 1567. 

Janfenius Cornelius Epifc. Iprenfis. Pentateuchus, five Commentar. in 
quinque libros Moyfis. Parif. 1661. 

Inftrudion pour comprendre en bref les Precepts 6c Fondements de la 
Mufique. troifieme edit. Paris. 1666. 

Joannes Diaconus. Vita S. Gregorii Magni Pont. Rom. ext. T. 2. Mar-
tii A d a Sandor. Antuerpia 1668. 

Jofeph Flavius. De antiquitatibus ac de bello Judaico de Graco in La
tin, trad, per Prasb. Ruffinum Aquikienf. Venet. 14pp. Opera omnia 
Gr. Lat. cum Notis , 6c nova Verf. Hudfoni edit. Sigeberti Haver-
campi . Amftelod. 6cc. 1726. 

s. Ifidorus Hifpalenfis Epifc. Or ig inum five Erymologiar. libri X X . ext. 
inter Aud. far. l ingua cum Notis Dionyf. Gothofredi. Colonie Alo-
brog. i<5'22. Benedidio Dei , hoc eft Commentariol. quomodo Deus 
6cc. fit laudandus ex Caffiodoro, 6c Ifidoro ext. T. 2. Caml i i . 

Ifnardi Paulus Ferrarienfis. Pfalmi Vefpert. 6c Compofitiones Fall! Bor
doni vulgo appel la ta , cum 5. voc. Vineg. 1579. 

s. Juftinus Pbilof. iff Mart. Opera edit. Maurin. Venet. Z747. 
Juvenalis D.Junius, iff A. Perfius Flaccus. Satira interpret. 6c Notis Lu-

dovici Pratei in ufum Delfini. Parif. 1684. 

KevAexmloannes. Harmonices mundi libri quinque. Lincii Auftria 1619. 
Kircherus P. Athanaflus Fuldenfls Soc. lefu. Mufurgia univerfalis. Rom* 

zo"50. Phonurgia nova. Campidona io"73. 

del Lago D. Gio*. Venet. Breve Introdutione di mufica mifurata . Ven. 1540, 
Lambert Monf. de Saint. Les principes du Clavecin. Amfterd. Z7 . . Nou-

veau Traite de TAccompagn. du Clavec. 6c de f Orgue. Amfterd. 17.% 
Lamy P. Bemardus Congreg. Oratorii Pratsb, De Taberuaculo Foederisj 

6cc. Parif. 1720. 
Lanfranco Giov. Maria da Terentio Parmeg. Scintille di mufica. Brefcia z5Jj . 
aLapide P. Cornelii Soc lefu. Commentar. in Pentateuc. Mofis. Antuerp. 

i>>97* I n Ecclefiafticum. Antuerp. z<587. In Quatuor Evang. An
tuerp. i(5p5. In omnes D. Pauli Epift. Antuerp. i£\p2. 

Laffo Orlando Maeftro di Cap. dell' Elett. di Baviera. Undici libri di Motti 
a 2. 3. 5. 6. 8. voci. Venet. Z545. 1559. 1579. 1584. i58<5. 1589. i%93* 
*599< Decern Milf* cum 4. voc. Veaet. jj88. Sacr, Lediones pro De* 

fufl' 
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fundis 4. VOC Ven. z5<55. Sei libri di Madrig. a 4- 5- voc i . Ven- i*\66. 
*5o> 1587- i$88. 

Laurentius Jofepb Lucenfis. Varia facra Gentil ium ext. To. V I I . Thefaur. 
Antiq. Gronovi i . 

deLayolle Francijcus- Liber decern MifTar. a praclar. mufic. context. Pe
tri Moulu , Franc, de Layolle , Richafort, Jo: Muton , Gui l laumi , Pre-
voft , Gardanni , Lup i , Janequin , Joan. Sarroa. Lugduni 1532. 

s.Leo Magnus PP. I. Opera omnia edit. R. P. Petri T h o m a Cacciari 
Carmel. R o m a 1753 

Leontius Byzantinus Monavhus. Libri tres contra Euthychianos 5c Neftoria-
nos . Interpr. P. Franc, furriano Soc. Jefu ext. Tom. I X . Biblioth. P P . 

Liberati Antimo da Foligno Cantore della Cap. Pontif. Epitome della mufi
ca . MS. n. X7P7. dilla Libr. Chigiana . Lettera fcritta ad Ovidio 
Perfapeggi per il Coacorfo alia Cappella del Duomo di Milano li 
z8. Agofto i<584. Roma K585. 

Lipenius M. Martinus. Bibliotheca Realis Theologica. Francofurti ad 
Mcenum 1*585. 

Liftenius Nicolaus. Mufica denuo reccgnita . Norimberga 158.3. 
Longinus Dionyfius Capius Gr&c. Rbet. De Sublimi genere dicendi libel. 

6cc. Triplici in lat. expofit. , , Oabrielis de Per ra , Dominici Pizi-
m e n z i i , Petri Pagan i . Bononia K544. Commentar. Jacobi Tollii 
emend. Tra jed i ad R l e n u m i<5p4. hx edit. Oxonia M D C C X . , vol-
gariz. da.ll'Ab. Anton Franc. Gorri, trad, in Franzefe da Monf. Boi-
leau . Verone 1733-

Lorinus P. loannes Soc. lefu. Commentar. in librum Pfalmor. Mogunt. 1678. 
Lorente Andres. El porque de la mufica 6cc. Canto L lano , Canto de 

O r g a n o , Contrap. , y Compoficion. Akala z<?72. 
Loffius Lucas Luneburgtnjis. Erotemata mufica p rad . Noriberga i5<5j. 

cum adnotat. MS. anonymi A u d . , 6c Here. Butt r igari i . Pfalmodia, 
hoc eft Cantica facra veter. Ecclef. cum Prafat. Philippi Melandho-
n i s . Wi_eberg:e i5_"i. 

Loulie Monfieur. Elements, ou principes de mufique. Amfterdam i(5p3. 
Lucianus Samofatenfls Opera. Lugduni 154P. 
Lufitauo Vincentio. Introdutione facilifsima 6c novifsima di C a n t o , Fer

mo , F igura to , 6cc. Roma Z553. Venet. 1558. 15*51. 
Lufcinicus Ottomarus Argentinus• Mufurgia feu praxis mufica. Argento-

rati i53o-
Luzzalchi Luzzafco. Quattro libri di Madrigali a 5. voci ftampati in Ve

net. i57<5. 1582. Eerrara 15P4. Napoli 16x3. 
Lyranus P. M. Nicolaus Min. Convent. B^blia facra cum Gloffis 6cc. Bur-

genfis add.t. 6t l i ioringi Replicif. Venetiis 1588. 

Mabillonius P.D. loban. Congr. S. Mauri. De Liturgia Gallicana. Paris. 
11535. Vetera Analeda nova ed.t. Parif. 1723. Annales Ordin. S. Be-
ned id i edit. z. Italica. Luca 1739. Mufeum l tahcum feu colkdfc, 
veter. Scripto.. Lutet. Paxil. 172^ 

Ma-
I _ 

HI I 

http://da.ll'


J 

450 Indict dtgli Autori. 

11 

Ivlacrobius Ambrof. Aurel. Tbeodof. Interpretat. in fomnium Scipionis lib. 
I L Saturnalior. lib. V11. Venet. Z52Z. Patavii Z73<y. Delia mufica 
mondana tradutto in lingua italiana dal Cava!. Ercole Bottrigaro 
con alcune efercitationi, 6 confiderationi MS. itfio. 

Macer, five Macri Paulus Bononienfls. Lamentationes 5. voc. Benedi-
dus , Miferere 6cc. 8. 9. zo. Z3. voc. Venet. Z5P7. 

Maffei Gio: Camillo da Solofra. Difcorfo Filofof. 6cc. della voce , e del 
modo d' imparar di cantar di Garganta raccolte da D. Valerio de 
Paoli da Limofinano. Napoli r5<5'3-

Magaglianus P. Cofmas Soc. lefu. In Cantica Moyfis, 8c Benedid. Patri arc. 
Comment. Lugduni z6"ip. 

Malvenda P. Thomas Ord. Bvaedicatov. Biblia latina ex Hebrao de verbo 
ad verbum interpret, cum Commentar. Lugduni x6"5o. 

Manni Dominicus Maria Florentin. De Florentinis inventis Commenta-
rium. Ferraria Z73Z. 

Marcello Benedetto Patriz. Venez. Eftro poet, armon. Parafrafi fopra li pri
mi 50. Salmi Poefia di Girolamo Afcanio Giuftiniani Patriz. Venez, 
mufica del fuddetto Marcello. Venez. Z724. 

Marchettus de Padua. Cod. Ambrof. MS. D. 5. in fol. Lucidarfum ia 
arte mufice plane 6cc. fie finitur 1274. Explicit lucidar. Marchetti de 
Padua , in arte mufice plane, inchoatum Cefene, perfedumque Ve-
rone. Cod- MS. Vaticanus N. 5322. Lucidar. in arte mufice pla
na . Item Pomerium, de mufica menfurata. 

Marenzio Lucca Cantore della Capella Pontificia. Nove libri di madri
gali a5 . voci. Ven. Z580.1581. Z583. Z584. Z585. z58o*. Z587. Z594. Z595. 
Riftampati in corpo da Pietro Phakfio. Anverfa 15P3. Sei libri di ma-
drig. a 6. voci. Ven. 1582. Z584. Z585. Z587. Z591.1609. Un libro di 
madrig. a 4, voci. Ven. z6"o8. Motteti a 4. Voci Z588. Z592. 

Mariana P. loannes Soc. lefu. Scholia in vetus & novum Teftamentum. 
Parifiis 1620. 

Marinelli P. Giulio Cefare da monte Cicardo Servita. Via retta della voce 
Corale, offervationi del Canto Fermo. Bologna 1671. 

Marot Clement, iff Theodore de Beze. l e s CL. Pfaumes de David mis en 
rime Francoife. Le Notes de mufique font mifes fut une Clef. Am
fterdam z<559. A la Haye z<5<54. a Charenton X57Z. 

Marpourg Monf. Traite de la Fugue, & du Contrepoint divife en deux 
parties. Berlin Z75<5. 

Martene. De antiquis Ecclefia, tk Monachor. ritibus . Antuerp. 1730*. 1738. 
Maffon L. Nouveau Traite des Regies pour la Compofition de la mufi

que. Amfterdam Z7.. 
Maurolycus D. Francifcus Ab. Mefanenfii. Opufcula mathemat. Ven. Z57J. 
Mazzochi Domenico. Partitura de madrigali a cinque voci. Roma 1638-
Meibomius Marcus. Antiqua mufica Audores feptem Grace, 6c latine 

reftitu. , ac Notis explicavit. I. Arftoxeni Harmonicor. Elementor. 
libri tres. II. Euclidis Introdudio Harmon. III. Nicomachi Gera-
feui Pythagoxici Harmomces maauale. IV. Alypii Inttodud. mu

fic. 
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fte. V. Gaudentii Philofophi In t rodudio Harmon. V I . Bacchii fe-
nioris In t rodudio artis mufica. VII. Ariftidis Quintiliani de mufica 
lib. 3. 6c Martiani Capella de mufica lib. p. Amftelodami 1652. 

Memorie della Cafa di Brandeburgo continvate fino a tutto l'Anno 1756. 
Lucca Z757. 

Menardus P. D. Hugo Congreg. S, Mauri. N o t a 6c obfervat. in librum Sa-
cramentor. S. Gregonj PP. ext. Tom. 3. oper. ejufd. S. Gregor. 

Menochius P. loannes Stepbanus Soc. lefu. Commentar i i totius facr. Scri-
ptura Lutet. Parif. Z7Z9. 

Merfennus P. Marinus Ord. Nlinimor. S. Franc, de Paula. Qusftiones ce* 
leber. in Genefim 6cc. Gracor. 6c Hebraor. mufica inftauratur. Lu
tet. Parilior. 1623. Harmonicor. hbri Luret. Panf. 1636. Harmonic. 
Inftrumentor. hbri IV. t'arif. 1.636. Harmonica Theoretics , Pra-
d i c a , 6c Inftrumentalis libri IV. exta t , Cogitata Phyfico - mathe-
znatica- Parif. z<?44. 

Merula Cavaliere Tarquinio Accai. Filomufo di Bologna . Pegafo op, X L , 
che contiene S a l m i , Motetti 6_c. a 2, 3. 4- 5- voci lib. 3. Ven. 1640. 

Merulo Claudio da Correggio Organifla in S. Marco di Venet. Due libri di 
Motetti a 5. voci , Venet. Z578. due hbri a 6. voci . Ven, Z593, 1595, 
Madrigali a 3. Ven. 1580. a 4. Ven. 1579. a 5. Ven, i<5o4, Mitfa> 
Litan. 8. 12, voci. Ven. 1609. Ricercan d' lntavolat. d' Organo »Ven. 
z<5o5. due libri di Ricercan a 4. voci . Ven, 1607. 1608. 

Methode facile pour apprendre a Chanter la Mufique par un Maiftre 
celebre de Paris i<5<55. 

Millet lean, Cbanoine Jur—Cbantre du Befancon. La belle methode , ou 
1' Art de bien chanter . Lyon x666. 

Montanos Francifco. Arte de Canto Llano , aument. por D Jofeph de 
Tor res . Madrid 1728. 

de Montfaucon P. D. jkrnarius. V Antiquite expliquee 6c reprefentee en 
figure 2. edit. Paris. 1722. Supplement au livre de TAntiq. Paris. X724, 

Morales Chriftophorus Hijpanus. Mot teda 4. voc. Venet. 1543. ẑ 4<5". Ma-
gnif. 4. voc Z542. i%62. 1575. 1614. Miifar. 4. 5. voc. Rom. 1544. 

Muratori Ludovicus Anton. Auuquitates Italica medii a v i . Mediol. Z738. 
Annali d I ta l ia , Milano Z744. colle Prefazioni cntiche di Giufeppe 
Catalani Prete delT Oratorio di S. Girolamo della Can t a . Roma X752. 

de Muns Mag. Joan, de Norman.iia, alias Parijienfis. Pradtica menfurabilis 
cantus > cum expofit. Profdocimi de Beldemandis Patav, MS. an. 140.4. 

Nan ino Gio.- Maria da Vallerano Cantors della Cap. Pontificia, e Maefita 
di Cap. di S. Maria Maggiore di Roma. Centocinquai itafette Contra-
punti e Cano.11 a 2. Jw 4. 5. 6. 7. 8. xz. voci fopra del Cantofermo 
intitolato U Bale di Coftanzo Eelta M S. Trattato M S. di Contrap. 
con la regola per far Contrappunto a mente di Gio: Mar i a , e Ber
nardino Nanini fuo ni -ote . 

Naffarre P. Pablo de la Qbjervantia de S. Francifco. Fragmentos muficot 
repartidos en 4,.t_at.*dos » aument . pot D , Joi. de lor ies . Madrid 1700.. 

Nice-
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Nicephorus Calliftus Xanthopul. Ecclefiaftica Hiftoria libri X. e Graco in 

latin, translati a Joanne Lango . Parif. 1573. 
Nicolai Joannes. De ritu ant iquo, 6c hodiemo Baccanaliorum Commen-

tatio ext. Tomo V I I , Thefaur. Grac. antiq. Jac. Gronovii. 
Nicomacus Gtrafenus Pithagoricus Harmonices manuale ext. in Marco 

Meibomio Antiq. mufica Aud. feptem. 
de Nivers Sr. Diifertation fur le Chant Gregorien . Paris 1583. Traite de 

la Competition de mufique, 6c traduit en Flamand par E. Roger. 
Amfterdam 1697. 

Nonnius Panopolita. Dionyfiacorum libri 48, ext. Colled. Poetar. Gra-
cor. Jacobi L e d i j , Colonia Al'obrog. 1606. 

Notkerus Vi t a . Ext. cum adnot, A d a Sandor. die 6. April. 
Nouvelk Methode pour apprendre le Plain—chant par F. D . V. Lyon 1700. 

Oddo Ab. Cluniacens. Libellus Enchiriadis Codex MS. Bibliotheca Mala-
tefta in Conventu S. Francifci Minor. Convent. Cefena. 

Ordo Romanus I. I I . XIV. extat apud Domin. Giorgi de l i turg.Rom. Pontif. 
Orfino Vittorio mufico del Serenijf. di Ferrara. Lamentationi a 5. voci 6tc. 

lib. z. Ferrara x58p. 
Or igenes . Opera omnia . Edit. Maurin. Venet. Z743. 
Ornitoparchus Andr. Meyningenfis. De arte cantandi MicroIogus.Colon. 1533. 
Ortiz Diego Toletano. El I. l ibro, nel qual fi tratta delle Glofe fopra le 

cadenze 6c altre forte de punt i . Roma Z553. 
Otkerus Ratisbonenfls Monachus. Menfura quadripartita figura*. Ex Cod. 

Benedidoburano fae. X I I . ext. Thef. Anecd. P. Pezij T, 6. P. L 
Ovdinus Cafimirus . Commentarius de Scriptor, Ecclefia antiq. Lipfia 1722. 
Ovidius Publius Najo.. Opera cum interpret, 6t notis Danielis Crifpini 

Helvetii in ufum Delphini , Lugduni z<58p. 

Paduanius Joannes Veronenfts. Inftitutiones ad diverfas ex piurium voc-
cantilenas fingendas. Verone Z578. 

Pagi P. Francifcus Ord. Min. Conv. Breviarium Pontificum . Antuerp. Z7Z7. 
Paleftrina Gioanni Pierluigi Maeftro di Cap. in S. Pietro di Roma. Dodici 

libri di MelTe a 4. 5. 6. 8. voci l tamp. in R o m a , ed in Venet. 1554. 
150*7. Z570. Z572. 1582. Z585. 15P0. z5pr. z5p4. x5pp. z6oo. 1601. Due 
libri d'Offertorij a 5. Ven. 15P4. Due libri di Motti a 4. Ven. 1571, 
X606. Quattro libri di Motti a 5. 6. 7. 8. voci • Ven. Z575. 1580. 1584-
1586. Magnificat 8. Tonum . Roma 15P1. H y m n i totius anni 4- voc« 
R o m a , 6c Ven. 1589. Due libri di Madrig. a 4,voci.Ven.i586.1605. Due 
libri di Madrig. a 5. voci Ven. 1581. Roma Z594. Litanie a 4.Ven. 1600. 

Panormitanus P. D. Mourns Mon. Cajftn. Lamentationes > ac Refponf. 
Hebdom. S a n d a 4, voc. Venet. Z597. 

Papius Andreas Gandenfls. De Confonantijs , feu pro Diateffaron libri duo. 
Antuerpia 158Z. cum Notis MS. Herculis Buttr igari i . 

Patrici Francefco. Delia poetica > decj» iftoriale, deca difputata . Fer-
cara 158^ 

Pel-
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Pellatis P . Angelo da Seravalle Minor Convent. Compendio per imparare 

le regole del Canto fermo. Venet. 1667. 
Penna P. M. Lorenzo Bolognefe Carmel. Li primi Albori muficali I . libro Bo

logna 10*74. I I . libro Venet. 1678. Terza edit, divifa in tre libri Bo
logna 1679. Direttorio del Canto fermo. Modana i_"8p. 

Perault Claud. De la mufique des anciens. Ouvres diverfes de phyfique, 
6c de mechanique de Mrs C. 6c P. Perault . A Leide 172 r. 

Pezius P. D. Bemardus Mon. BeneiiSiin. Thefaurus Anecdotorum novifTim. 
Augufla vindelicor. 1721. 

s. Philafirius Bnxienf. Epifc. De harefibus ext. Tomo IV. Biblioth. P P . 
Philo Judceui. Opera ex graeo in lat. verfa per Sigifm. Gelenium. Ba-

fika i55r . 
Pho t iu s . Biblictheea e greco latine reddi ta , fcholiifque illuftrata, opera 

P. Andr. Schoti Aituerp. Soc. Jefu . Augufta vindelicor. 16-06. 
Piverli P. Silverio Minore Offervante Rijform. Specchio I . di mufica. Na

poli 1630. Specchio I I . Napoli 1631. 
daPici tono P. Angelo Minor Conv. Fior angelico di mufica . Vinegia Z547. 
Pitifcus Samuel, lexicon Antiquit. Romanar. Venet. 171P. 
Plat ina Baptifla, alias Bartholom. D e vita Chrifti , ac Summorum Pon-

tif. . . . . Z485. 6c Venet. 1562. 
P la to . Opera latine reddita a Marfilio F k i n o , emendata 8c ad g r ac . co-

d k e m collata a Simcne Grygne io . Bafika 1539. Opere di Piato
ne tradotte da Dardi Bembo Gentiluomo Venez, cogli a r g o m e n t i , 
e note del Serano. Venez. 1742. 

Plutarchus Cher one us. Opera omnia gr. lat. Lutet. Parif. 1524. Moralia 
Gui lk lmo Xilandro interprete . Paris. 1570. Opufcula Bafika 1530. 
6c Venet. 1532. Commentarius mufices ab Hermano Cruferio latin, 
donatus M S . 1598. Del Commento di Plutarco fopra la Procrea-
t ione delT Anima defcritta da Piatone nel fuo ' i i m e o , quella par te , 
che fi appartiene alia Mufica mondana trad, in Italiano dal Caval. 
Hercole Bottrigaro con efercitationi, o confiderat. MS . 1610. 

dePodio Guillermus Prabyter. Ars muficorum , five Commentar . mufica 
facultatis .Vaknt ina 1495. cum ad not. MS. lingua hifp. incerti Audor i s . 

Polenus Joannes. Utriufque thefauri antiq. Romanarum gracarum nova 
fupplementa. Venet. 1737. 

Polidorus Vergilius Urbinates . De rerum inventoribus libri o d o . Lugd.z54^. 
Pollux Julius. Onomafticum gr. lat. Amfteladami Z706. 
Pontio D. Pietro Parmegiano. Ragionamenti di mufica. Parma Z588. 

Dialogo della teorica, e prattica di mufica. Parma Z595. 
Porphirius. I n Harmonica P t o k m a i . Commentar. gr. 6c lat. editus ext. 

apud Johan. Wallis Vol. 3 Oper. Mathematic. 
Porta P. Coftantio Cremonfe Min. Conv. Initrutioni di Contrapunto M S. 

Lamentationes 5. voc. MS. Madrig. a 4. voci M S . Cinque libri di 
Motetti a 4. 5 . 6 . 7. 8. voci. Venet. 1555. 1559. 1571. 1580. Z585, 
MiiTar. 4 . 5 . 6 . voc. lib, z. Ven. 1578. due libri d ' In t ro i t i a 5. voci. 
Ven. 1566. zj88. tre libri di Madrig. 3 4. 5. voci Ven.1555.1573.1586. 

M m m Por-
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Portaferrari D. Carlo Antonio Bolognefe. Regole pel Cantofermo Ecclefia

ftico. Modena Z732. , 
Prudentius Aurelius. Apotheof. contra Judaos ext.in Choro Poetar.Parif. 16B7. 
Pfalterium Romanum . Venet. z55r. Lugduni 1672. 
Pfalterium Ritu Ambrofiano Federici Card. Archiepifcopi juffu edit. Me

diolani 1618. 
Pfellus Michael. Ari thmetica, Mufica, 6c Geometria Elia Vineto Santo-

ne interpr. Turnoni Z5P2. Compendium Mathematicum : Quadri-
vium id. Arithmet. , Mufica, Geomet r i a , 6c Aitronomia Gul.elmo 
Xylandro interpr. Lugd. Batav. X647. 

P t o k m a u s Claudius. Harmonicor. libri tres ext. apud Antonium Goga
vinum j 6c apud Johannem Wall is . 

Quadrio P. Francefco Saverio della Compagnia. di Gesii. Delia. Storia e del
la Ragione d ' o g n i Poefia. Bologna 1739. 

Quantz Jean Joachim Muftcien de la Chambre de Sa Majefte le Roi de 
Pruffe. Elfai d' une methode pour apprendre a jouer de la E'lute 
Traverfiere. Berlin Z752. 

Quintil ianus M. Fabius. Inftitut. orat. libri X I I . cum adnot. Petri Mo-
fel lani , Joach. Camerar i i , 6c Ant. P i r i i . Parif. Z538. 

Quintilianus Ariftides. De mufica libri tres gr. 6c lat. apud Marc. Meibom. 

Ragufa P. Hieron. Siculus Motycenfis Soc. Jefu. Elogia Siculor. Avenione i 6 p . . 
Rameau Monfieur. Traite de T Harmonie . Pans Z722. Nouveau fyiiene de 

mufiq. i feonq. Paris Z726. Generation Harmoniq. Paris 1737. Demon-
ftration du prmcipe de V H a r m o n i e . Paris 1750. Nouvelks rifkxioiis 
fur la deinonftration 6cc. Paris 1752. Le fetes d ' K e b e e , ou les Ta-
lenos Lir iques , Ballet mis ea Mufique, Paris 1739. 

Rami Bartbolomtus de Pareia Hifpan, De mufica t radatus , five mufica pra-
d i c a . Bonome, dum earn ibid, pubiice kgere t , impreffa xr. Maij Z482. 
cum adnot. M S . incerti A u d o n s , 6c Here. But t r igar j . Editio altera 
aliquantul. mutata Bononia die 5. Jumj Z482. 

Ray Joannes. Hiftoria Plantarum. Londini x686. 
Raynaidus P. Oioricus Congr. Oratorii Presb. A.inales Ecclefiaft. cum No

tis P. Jo: Dom. Manfi . Luca Z747. 
Regola del Canto fermo Ambrofiano compofta g i a per ordine di S. Car

lo dal Sacerdote Camillo Perego . Milano Z622. 
Regino Mon. poftea Ab. Prumienfis . De Harmonica Inftitutione. Cod. MS. 

B.biioth. Paulina Liplienf. 
Reifch P. Gregorius Mon. C artufi anus. Margari ta philofophica cum addit. 

tertia edit. Baiilea Z508. Tradotta in Italiano da Giovan Paolo Gal-
Iucci Salodiano con agg iun ta . Venet. z5oo. 

Riccius Angel. Maria grace, literar. Prof. Differtat. Homerica. Florent. Z740. 
Richekt Pierre. Did iona i re de la langue Francoife. Lyon Z728, 
deRivo Rodulpbus Decanus Tungrenfts. D e Canonum cbfesvanta . Ext. To

mo X X V I . Bibhoth. P P . 
Rodi-
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Rodiginus Ludov. Caelius . Lediones antiqua libri 30. Francofurti z665. 
Rodio Rocco. Regole di mufiea, aggiuntovi un tratt . di proportioni da 

D . Gio: Battifta Oiifante . Naroii 1626. 
Rofli P. D. Gio: Battifta Genoveft Cbier. Reg. Somafco . Organo de Can

tori . Venet. z6 i8 . 
Roffi Lemme Perugino . Siftema mufico, overo mufica fpeculativa. Perug.i_"<5'6". 
RofTi Michelangelo. Intavolatura d ' O r g a n o , e Cimbalo . Poma 1657. 
Rofwick M'tchad Art. iff Philoj. Magr. Comper.diaria muf ica . Lipfi. 15 nS". 
RoiTetti Blafius. Libellus de rudimentis mufices. Verona 152P. 
RoulTeau Mr. DifTertation fur la Mufique moderne. Paris 1743. 
de la Rue Felice. Varij modi di cantare le Litanie in falfo bordone MS. 1573. 

Sabbatini Galcazzo. Regola per il BafTo continvo. Roma 1669* 
Sabbatini Pietro Paolo. Toni Ecclefiaftici all'ufo R o m a n o . Roma X650. 
Sacchi P Giulio Ferrarefe Min. Conv. Regole del Canto fermo M S . 1675. 
Sahna Francifcus Burgenfts Ab. S. Pancratii in Acad. Salmatic. Mufica- Pro-

feff. De mufica "hbri V I I . Salmanticaa Z592. 
Sanfoviuo M. Franc-fco. Antichita di Berofo, ed altri Scrittori t radot te . 

Venet. Z583. 
Sauveur Mr. de V Ac cad. Royale des Sciences. Application des fons Harmo-

nique a la compofit. des Jeux d ' O r g u e s . Paris 17 . . Syfleme gene
ral des Intervalks des Sons , 6c fon application a tous les Syftemes 
6c a. tous les lnftrum. de mufique. Hiftoire de 1' Accademie Royale 
de Sciences An. Z701. I I . Edit. Paris 1743. 

Scacchius Mai cus Romanus Magr. Cap. Regis Polon. Cribrum muficum exa-
minatio Pfalmor. Pauli Sifert Dantifc. Venet. Z643. 

Scaktta Oratio. Scala di mufica. Milano Z599. Ven. 1600. z6o8. i6*\6. 
Roma 1666. Pr imo fcalino della fcala di Contrappunto. Milano 1622. 

Scaliger Julius Caefar . Poeticts hbri V 11. . . . Z56Z. 
Scorpioni P. Domenico da Roffano Minor Conv. Rifleffioni Armoniche. Na

poli Z70Z. Inftruzioni C o r a h . Benevento X702. 
Schotti P. Gafpar Soc. Jefu. Organurn mathematicum libris I X . exp^i-

cat. Herbipoli 1668. 
Severi Francefco Cantors della Cap. Pontif. Salmi pafTaggiati nella manie

ra che fi cantano ia Roma fopra Falfi bordoni. Roma Z615. 
Sigebertus Monachus Gemblacenfis. De fcriptoribus Ecclefiafticis ext. in Bi-

bliotheca Ecckfiaftic. Joan. Alb. Fabrici j . 
Sigonius Carolus. De Republica l .ebraorum libri V I I . cum Notis Laur. 

Matfei ext. Tom. IV . Oper. S igoni i . Medio!. Z734. cum Notis Jo: Ni-
colai ext. Tom IV. 1 hef. antiq. facr. Biafij U g o h n i . Venet. X745. 

Simpfon Chriftopborus. Chelis Minuritionum . London 1667. 
Sixius P. Senenfis Ord. Prcedicator. Biblia Sanda adauda 6c illuftrata a 

P. P io-Thoma M.lante ejufd. Ordin. Neapoli 1742. 
Socrates Scbolaflicus, iff Hermias. Sozomenus Hittor. Ecckfiaft. gr . lat. cum 

verf. 6c adnot. Hear.Vak-fij. Mogunt ia 1677. 6c Augufia 'Jaurin. Z747, 
Soriano Francefco Romano MaeJ. di ^Cap. di S. Pietro in Vaticano. Canoni 

M m m a 6c ob-
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6c oblighi di z io . forte fopra l'Ave Maris Stella a 3. 4. 5. 6. 7. 8. voci.' 
Roma x6io. Refolutioni & Partiture dei fuddetti zio. Canoni , con Ie 
confiderationi in fine del P. Lodovico Zacconi da Pefaro Agoftiniano 
M S . 1625. 

Spadarius Joannes Bononienfis. Mufices ac Bartolo-mei Rami Pareie ejus 
preceptoris honelta defenfio in Nicol. Burtij Parmenf. Opufculum 
Bologna z4pr. Errori de Franchino Gafurio da Lodi in fua deftenfio-
n e , 6c del fuo preceptore Mro. Bartolom. Ramis Hifpano fubtihnente 
demonftrati Bononia z52i. con le Annotaz. M S . d ' incerto Autore, e 
del Cav. Bottr igari . T r a d a t o di Mufica. Vinegia X531. 

Spencerus Job amies . D e legibus Hebraor. Rituaiibus . T u b i n g a Z732. 
Stefani Auguflinus Ab. Lepjing- Pfalmodia Vefpert. 8 voc. R o m a 1674. Sacer 

Janus Quadrifrons (Motte&a) 3* voc. Monachij 1685. Quanta cer-
tezza abbia da fuoi principij la mufica. Amfterdam Z6P5. 

Stella P. Giofeppe Maria Min. Offerv. Breve Inftruzione per il Canto fer
m o . Roma Z665. 

Strabo Walafridus. De divinis Officiis extat T o m . XV. Biblioth. P P . 
Svetonius Tranquillus. De X I I . Imperatonbus cum Beroaido 6cSabellico, 

Venet. 1500. cum Erafrno 6c ab j s . Bafika 1518. 
Svidas. Hiftorica in latin, converfa aH_eronymo Wolfio. Bafika Z581. 

Talanderius Petrus. Ledura tam fuper Cantu menfurabil . , quam fupe_ 
immenfurab. Cod. M S . Vaticanus 512P. 

Teatro alia moda o fia metodo per ben comporre 6c efeguire I' Opere 
Italiane in mufica all 'ufo moderno ( Venez. 1720. ) rift. {Milano);* 

Tertulianus QSeptim. Florens Carthagin. Opera cum Notis Nicol. Rigal t i j , 
Phil. P r io r i j , Jac. Pamel i j , Jureti , 6c Sigeb. Havercampi .Ven. 1744. 

Teramanzi P. Fabricio da Milano Minor Cfiferv. Breve metodo di Canto 
fermo. Milano 1636. 

Tevo P. Zaccaria Minor Conv. Mufico Teftore. Venezia 1706. 
Theodoretus Epifcop. Cyrenenfts. Opera . Colonia Agnpp ina 1^67* 
s* Thomas Aquin. Doc}. Ord. Prccdicator. Opera . R o m a i570.Lugdu. X58&. 
Thornafius Vener. Jojeph Maria S. R. E. Cardin. Refponforia!, 6c Antipho-

nar. Rom. Ecckf. a S. Gregorio M. difpofita {fub nomine) Jof. M. 
Ca r i . R o m a 1686. Opera omnia cum Notis P . Ant. Franc. Vezzofi 
Cler. Regul. R o m a X747. 

Tigrini Oratio Canon. Aretino . Compendio della mufica. Venet. Z588. 
1'irinus P. Jacobus Antuerp. Soc. Jefu. Commentar , i n vetus > 6c novum 

Teftam. Lugduni 1678. 
T i n d o r Joannes Capel. iff Cantor Regis Sicil. Cod. M S. continens T r a d . 

mufices. Explanat. m a n u s . De Tonor. natura ac propriet. Ue Notis 
ac paufts. I>e regul. valore, imperfed. 6c alterar. Notar. De Arte 
Contrap. Definitor. mufica . Proportionak mufices. 

Tpkll 'S Fvancifcus Soc. Jefu S. R. E. Cardin. Comment , in Evang. S. Jo« 
mini's. Colonia Agnp . 15pp. 

Joij Piiifrancefco-, Opinioni do Cantori antichi, e moderni, o fieno 
Offer-
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Offervazioni fopra il Canto figurato. Bologna Z723. con molte mu-
tazioni M S . fatte dal l 'Autore. 

Toftatus Alphonfus Hifpanus Epifc. Abulenfis. Opera . Venet. Z615. 
Tovar Francifeo. Libro de mufica pratica compuefto. Barcelona 15x0. 
Trabacci Gio: Maria Organifla e Maeftro della Real Cap. in Napoli. Ricer-

cate per V Organo lib. z. Napoli 1603. il fecondo libro Napoli 1615. 
Traite de la Mufette. Lyon Z672. 
Trois methodes faciles pour apprendre le plein—Chant, avec les divers 

Tons ou Intonnations des Chants communs de VEglife. A Lyon Z700. 
Trithemius Joan. Ab. Spanhemenfts. De Ecckfiaft. Scriptoribus ext. cum No

tis Jo: Alb. Fabricij in fua Biblioth. Ecckfiaft. 
Trombelli Giovan—grijoftomo Ab. Vifit. de" Canon, del Salvat. Arte di cono-

fcere 1'eta de 'Codici L a t i n i , e I ta l iani . Bologna Z7S6. 

Valente M. Antonio Cieco. Verfi fpirituali fopra tutte le N o t e , con diveifi 
Capricci per fonar negli O r g a n i . Napoli i$8o, 

Valentini Pier Francefco Romano. Canone : Illos tuos mifericordes oculos a£ 
nos convene con le fue Refolutioni in piu di 2000. modi a 2. 3. 4. 5. 
voci . Roma i62p. Canone nel Nodo di Salomone a 96. voci. Roma 
Z631- Canon 4. compofit. fub ied is , 6c 20. voc. Roma Z645. 
Cauones 6. zo. 20. voc. R o m a 1645* 

Valgulius Carolus. In Plutaichi Muficam, ad Ti tum Pyr rh inum. Ext. 
i n Opufc. Plutarchi. Venet. Z532. 

Valla Georgius Placentinus. De mufica libri V. ext. de expet. & fugiend. 
reb. Op . Venet. 150Z. 

Vallara P. Franajco Maria Carmel. da Parma. Scuola Corale . Modena 
1707, 

Vails Franc. Presb. Mro. de Capilla en la Catedr. de Barcelona. Refpuefta a la 
Cenfura de 1). Joachin Martinez Org . de Palencia. Barcellona t 7 i 6 . 

Vanneus P. Stepbauus Recinenfls Auguftinianus. Recanetum de mufica Vine. 
Roifeto Veron. interprete. Roma 

Van—Ranft P. Francifcus Ord. Praedicat. Hiftor. Hareticor. 6c Harefum,-. 
Venet. 

Vatablus Francifcus. Annotata in libros Canon, veter is , 6c novi Teftam, 
extat m C n t Sacr. 

di Venofa D. Carlo Gefualdo Prencipe. Cinque libri di Madrig. a 5. voci. 
Venet. z 6 n . 1616. 1617. Un libro di Madrig. a 6. voci . Napoli 1626. 
Partiture delli fei libri de Madrig. a 5. voci , fatica di Simone Moli-
naro Maeftro di Cap. in Genova del Duomo . Genova 1613. 

Vefperae Dommicaks 6c Feftiva totius A n n i . Lugduni 1792. 
Viada.ia P. Ludovico Min Oferv. Falfi bordoni a 4. 6c 8. voci . Roma Z612. 
Vicentini D. Nicola. L 'ant ica mufica ridotta alia moderna prat t ica. Ro

ma Z555. con le Annotazioni M S . del Cav. Bottrigari . Defcrizione 
dell'Arciorgano > nel quale fi poffono efeguire i tre Generi della Mu
fica Diatonica , Cromat ica , 6c Enarmonica . Venet. Z56Z. 

Virgihano Aurelio . II Dolameio M S. dove ft contengono vawati PafTaggi 
€ di-



468 Indict degli Autori, 
e diminution! per Voci , e per Inftrumenti muficali , con loro Ac-
cordi e modi di fonare. 

Vitali P. Hieronymus Cler. Regul. Theatinus. Lexicon Mathematicum. Pa-
rifiis z<5"68. Roma z6po. 

de Vittoria Thomas Ludov. Abulenfls. Offitium Hebdom. Sanda. Rom. 1585. 
Vitruvius Polio- De Architedura cum Annotat. Philandri. Lugduni Z5Z2. 

cum Commentar. Danielis Barbari. Venet. Z567. Tradotta > e com
ment, da Daniele Barbaro. Venet. 1556. 

deUlloa P. Pedro de la Compahia de Jefus. Mufica Univerfa!, o Princi-
pios univerfales de la Mufica. Madrid Z7T7. 

leVoI P. Claudius Gallus Min. Obferv. Philomela Gregoriana. Venet. 1669. 
Voffius Gerardus Joan. Opera Amftelodami. Z70T. 
Voffius Ifaacus. De Poematum cantu, 6c viribus Rythmi. Oxonii 16*73. 
de la Voye Sieur. Traite de Mufique. Paris 165P. 
Wailis Johannes Geometr. ProfeJ. Oxon. Claudii Ptokmai , Porphyrii , Ma-

nuelis Bryennii Harmonica gr. lat. cum Notis. Appendix de veter. 
Harmonica ad hodiernam comparata ejufdem Vallis. Ext. Oper. Ma* 
thematicor. Vol. I II . Oxonia 16pp. 

Walliferus Chriftopbor. Thomas Argentin. Mufic. figuralis. Argentorati z_"zr. 
Viliaert Adriano. Mufita nova Motteti a 5. 6. 7. voci. Madrig. a 5. 6. 7. 

voci. Venet. z55p. Hymni a 4. voci. Venet. Z550. Adriano e Ja-
chet Salmi Velp. a uno e due Cori . Venet. Z550. 

Willughbeius Francifcus de Middleton, Ornithologia libri tres, cum Sup-
plem. Jo: Raii . Londini zff7<5. 

Vollicius Nicolaus Barroducenfts. Enchiridion mufices. Taris 15z2. 

Zacconi P. Lodovico da Pefaro Agoftiniano. Pratica di mufica Parte I. Ve-
net. 1592. 1596. Parte I I . Venet. Z622. 

Zapata P. D. Mauiizio Parmigiano Mon. Cajfm. Breve difcorfo fopra le re
gole di Canto fermo. Parma Z682. 

Zappa P. Simone Minor Conv. Regoktte del Canto fermo 6c figurato. 
Venet. , . , 

Zarlino M. Giofeffo da Chioggia Maef. di Capella in S. Maico di Venez. In-
ftituzioni Harmoniche. Venet. 1558. con le Annotaz. MS. dei Caval. 
Bottrigari . Venet, Z562. Z573. Z58P. Z602. Diir.oftrationi Harmon. 
Venet. 1571. con Ie Annotaz. MS. del Cav. Bottrigari . Venet. 158P. 
Sopplimenti muficali. Venet. Z588. Imprefa dichiarata dal P. D. 
Gio: Maria Artufi. Bologna 1604. Tratt. MS. che la Quarta e la 
Quinta fono mezane tra le Confon. perfette 6c imperktte. Mcdu-
Iationes 6. voc. per Philip. Usbertum edita . Venet. 1566. Spartito 
di una MeiTa a 4. voci M S. 

Zipoli Domenico. Sonate d' Intavolatura per Organo e Cimbalo Op. x. 
[Roma ) 17115*. 

IN-
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I N D I C E 
DELLE MATERIE. 

AAron ( D . Pietro} feguace di Boezio, non ammife che il Tuo
no maggiore pag. 272. 

Abia ottiene la vittoria > ed empie di terrore T armata di Ge-
roboamo col fuono delle fagre Trombe . 59. 

Accenti degli Ebrei , Autori che ne fcriffero. 338. 
Accenti de* Greci fervivano loro di F igu r e . 2 i z . loro reftrizione al valo

re di Brevi e Longhe . 2Z3. 
Accidenti di JJ , e fc"). niun veftigio di eflt ritrovarfi ne ' Codici e Libri 

di Canto Ecclefiaftico dei Secoli I X . X. X L X I I . X I I I . 4ZZ. non 
fono, fecondo il Bottrigari , di alcun genere Armonico > o di altra 
Specie, m a della Mufica nominata F i n t a . 97. 

Accordatori pratici degl ' Inf t rumenti ftabili da 'Taft i , e loro regola . Z32. 
Acquifto, uno de ' vocaboli efprimenti 1'Intonazione dell' la exitu. 4Z5. 
Acuto, e Grave , loro fignificato. 87. 
Adamo con la Scienza infufa di tutte le cofe, ebbe anche quella della 

Mufica. 14. 
Agatone , fecondo Svida, inventore o promulgatore del Genere Croma

t ico. Z2 2. 
Agobardo Arcivefcovo di Lione fua diligenza in correggere T Antifona

rio , percio che riguarda Ie Parole , ed ii Can to . 390. 
$. Agoftino affenfce, che del Canto degl' I n n i , e dei Salmi noi abbiamo 

1 ' infegnamento, T efempio, e ' l precetto del medefimo Signor no
ftro, e de'fuoi Apoftoli. 35Z. Sua regola nel giudicare delle cofe 
antiche della Chiefa. 406. Sua defcrizione del Canto introdotto da 
S. Atanafio. 420. 421. 

Alterata Mufica quale fia. 97.120. Sua defcrizione e propr ie ta . 132.133, 
vedi Mufica Falfa , F i n t a , Colorata, Cong iun ta . 

Altare dedicato da Giuda Maccabeo col Canto de' Sa lmi , e '1 Suono de
gli S t rumen t i . 348. 

5. Ambrog io , fua aiferzione, quanto fia grato a Dio i l fagro C a n t o . 2 j . 
fuo elogio al Canto de' Sa lmi . 365. 4Z2. 

di Ambubaje, nome con cui furono chiamate certe Sonatrici Siriache 
Flaufo. 73. 

Anna figlia di Fanuelle confagrata a Dio nel Tempio co' d i g i u n i , ora-
zioni > e fagri Can t i c i . 56. 

Andamento di Can t i l ene , e Modulazione, loro fignificato. 325. 
Antifona Nos qui vivimus, fuo Can to . 4Z6. defcritta 417. 
Antifone e loro Canto pofteriore al Canto d e ' S a l m i . 38z. fuo principio 

uniforme al fine d e l l ' E v o v a e . 397. Loro corrifpondenza. 402. 
Aatifonario chiamato Centone. 388. d*ftinto con tie vocaboli. 390. per-

chd 

:: 

fc 
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che chiamato Gregoriano. 388. raccolto e corretto da S. Gregorio ibid. 
Prima notato colle lettere Greche , pofcia da S. Gregorio con le lettere 
Romane. 393* fpedito da Adriano Papa in Francia a Carlo Magno.394. 

Antifonarj corrotti fu '1 fine del IX. fecolo, e perche. 399. corretti da 
Reginone, Gio: Cottonio, S. Bernardo, nei Monaiterj Fifcmanen-
fe , Trudpnenfe , e Caffinenfe . ibid. 

Apoftoli fiequenrando il Tempio , e il Canto de' Salmi, lo tramandaro-
np ai Fedeli. 350. 351. ad effi, fra i doni dello Spirito Santo nel
la Pentecofte nen fu data alcuna notizia di nuovo Canto, onde 
quello folo nel Tempio apprefo comunicarono ai Fedeli. 358. tal 
Canto pafso agl' immediati loro Succeffbri. 359. 

Appolinarifti inventori di Salmi e di Canti diverfi da quelli, che erano 
in ufo nella Chiefa Cattolica, percio condannati V anno 373. da 
S. Damafo nel Concilio Romano, e V anno 38z, da 'PP . del I I . 
Concilio Generale. 3.3. 384. 

Apotome, vocabolo Greco efprimente il loro femituono maggiore . 92. 
fua Proporzione . 245. quanto fia maggiore del Limma loro Semi
tuono minore. ibid. 

Area del Signore, fuo primo trafporto dalla cafa di Aminadabbo a quella 
d'Obededom col Canto, e col Suono degli Strumenti. 42. 43. Se
condo trafporto alia cafa del Re David. 43. 44. 337. 

Archita , fuo Genere Diatonico . Z58. Cromatico. zz8. Enarmonico. 316. 
Aria della Salmodia indizio del Tuono. 397. 
Ariani cantavano Inni contra la Divinita del Verbo, a' quali fi oppofe 

S. Gio: Grifoftomo col Canto d' altri Inni in onore della fteffa Di
vini ta . 42 z. 

Ario introduffe nuovi Cantici dilToiuti, ed empj , e Modulazioni col 
ballo. 382. 383. 

Ariftide, fuo giudizio dei due Generi Cromatico, ed Enarmonico. zzo. 
Ariftoffeno, fuo Genere Diatonico Intenfo. Z09. Diatonico Molle. Z58. 

Intenfo, o Sintono. Z59. fuo Cromatico Molle, Sefquialtero , Toni-
co. zz3. Enarmonico. 3x6. voile divifa il Tuono in due parti 
uguali. 245. Diefis quadrantale, fecondo effo, Intervallo piu picco
lo , che cada fotto il fenfo, come debba intenderfi. 274. 

Armonia, nome generico attribuito dagli Antichi a tutte le cofe propor-
zionate.8. 9. Armonia e Melodia, loro diverfo fignificato prelio gli 
Antichi, e preffo i Moderni. 175. Armonia de' Moderni, Compofto 
di piu Melodie. 297. 

Armonica ed Ar.tmetica divifione, loro proprieta, e proporzione. 238. 
239. L'Armonica ufata di frequente, di raro T Aritmetica. ibid. 

Arpa, che alcuni vogliono fimile al Salterio. 39. viene anche interpre-
tata per l' Inftrumento detto Sinfonia. 69. Sua forma difficile a di-
ftinguerfl dal Salterio, Cetra, Lira, Teftudine. 435-

Artufi ( P. Gio: Mario, ) nega il noftro Contrappunto ai Greci. Z70. de
fcrive i fuoni del Trombone 430. Ia differenza e proporzione del 
Comma antico dal moderno, 258. 

Afo-
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Afofra, nome Ebraico fecondo Giofeffo Ebreo efprimente la T r o m b a . 

pag. 35-
%, Atanagio Vefcovo d'Akffandria, Canto da eifo introdotto per teftimonio 

di Teodoreto contro il Canto diffb'uto , e lafeivo dei Meleziani. 382. 
defcritto da S. Agoftino, e da S. Ifidoro effere un Canto femplice , o fia. 
Feriale. 420. 

Atteneo, fuo paffb, fopra cui viene accordaro agli Antichi il noftro Con
trappunto . Z73. 

Autentico, fuo fignificato ed eftenfione. 327. vien 'anche chiamato Au
tore , Maeftro principale , S ignore , e R e . ibid. 

Babilonefi , ricercano gli Ebrei loro fchiavi , accio cantino i Salmi foliti 
a cantare nel Tempio . 343. Strumenti particolari di quefta Nazione 
67. loro fpiegazione. 68. 

Bach {Gio Sebaftiano") , fuo efempio pratico della Quarta come fia Diffo
nante . 2 8 5 . 

8-Bafilio Vefcovo di Cefarea, fuo fentimento fopra il Canto de' Sa lmi . 
3(55. 41Z. 4 1 2 . 

da Battere S t rument i , quali fieno. 16. quali dagli Ebrei ufati nel Tem
pio . 437-

Beccattelii ( Giovanfrancefco ) , fuo retto fentimento , come la Quarta fia 
Diffonanza. 281. 

de Beldemandis ( P-ojdocimo} feguace di Boezio non ammife , che il 
Tuono maggiore . 272. fuo particolar fentimento fopra T Intonazio
ne dell' In exitu. 420. 

B m i , fua Corda , perch_~4ion abbia Tuono. 326, 
B molle di B fa , fua neceffita , e perche r i trovato. 98. comune a tutt i 

i Gene r i . Vedi Tetracordo Cong iun to . 
S.Benedetto, fua ordinazione fopra il Canto de' Sa lmi . 366.367. 
Benevoli ( Orazio ) raro e infigne compofitore a piti Co r i . 323. 
c. Bernardo , Correzione fatta per fuo comando alTAntifonario Cifterckn-

. fe . 399-
Beza ( Teodoro) , fua Traduzione affieme con Clemente Marot fatta dei 

Salmi in l ingua Erancefe. 384. 
Boezio non ammile > che il Tuono maggiore . 272. a qual numero ridu-

ca le Corde del Siftema Maffimo. 235. fuo Tefto corrotto. 393. 
Bonnet {Monfteur) fcriife la Storia della Mufica. 2. 
Bontempi (Gio.- Andrea Angelini) fcriffe la Storia della Mufica. 2. fi op-

pone al Gaffurio. 159. nega agli Antichi il Contrappunto. Z70. 
Bottrigari {Cavaglier Ercole ) tento d ' introdurre il puro Cromatico. 126. 

Madi igak da eifo compofto colla Mufica del Genere Cromat ico , e 
quale. 313. Efpofe colle uoftre Figure una Cantilena Greca del Mo
do Lidio diverfamente da Monf. Burette. 208. nega ai Greci il no
ftro Contrappunto. Z70. fua correzione della verfione latina di To
lomeo fatta da Antonio Gogavino. 167* fuo fentimento circa ii 
T rombone , ed altri Strumenti al tutto alterabili . 430. 

N n n Bou-
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Bougeant (Padre) non concede ai Grec i , che il folo Contrappunto all' 

O t tava , o Decimaquinta. pag. Z73. 
Buccina di qual materia compofta. 33. fua forma. 425. 427. debneara. 

428. fuoni da effa formati . 432. Buccina o Tromba vocaboli ufati 
indifferentemente. 425. alle volte d i i t in t i . 426. fonata dai Sacer
doti Ebrei . 425. 

Burette {Pier—Jean) fi oppone ali 'Ab. Fraguier non concedendo ai Gre
ci , che il Contrappunto all' Unifono , Ottava , Decimaquinta, e 
incltre alia Terza . 172. Z73. efpofe colle noftre Figure una Canti
lena Greca del Modo Lidio diverfamente dal Bottrigari . 208. tal 
diverfa efpofizione come s 'un i fo rmi . 2zo. 

Burzio {Nicolo) feguace di Boezio non ammife , che il Tuono maggio
r e . 272. fcriffe in difefa c\i Guido Aretino contro BartoIomeo'Aa-
m i - 273- gli fi oppofe Giovanni Spadaro. ibid. 

Cadenza finale, alcuni Verfi, che f efprimono in ogni Tuono. 376. 
Notata negli Antifonarj con le vocali Evovae. ibi I. 

Cadenze finali, chiamate Termini Tonorum. 376. fono vanabili. 378. ef-
preffe: fie finitur. 376. 37g. dnt inte con alcune lettere confonanti. 
3P8. , loro ultime voci chiamate Deffinizioni, Differenze ibid, anti
che efpreiTe nella Tavola I I . , loro incerto numero. 396. riconofciu
te o non necelfarie, o non competent i , o fuperflue. ioi.i. di alcune 
Chiefe particolari efpreffe nella Tavola V. 

Caldei , loro Mufica. 67. e Strumenti . 71. 
Calvinifti e Luterani , loro Canto de' Salmi derifo dall' Autore delle Me-

morie della Cafa di Brandeburgo. 3^5. efpreffb nella Tavola Xetza. 
Cambia t a , vedi No ta . 
Cancherizato, forta di Contrappunto, 214. 
Canna , Strumento paftorale. Z7. 
Canoro , vedi Voci. 
Canta to r ium, vocabolo ufato per efprimere il libro , che contiene il 

Canto de Graduali . 3Po. 
Cantici . 373. 379. I o r o Can to . 400. 4 oz. efpreffo nella Tavola Seconda. 
cant ico da Mose compofto dopo il palfaggio del Mar roffb, come foffe 

cantato , e con quali ftrumenti accompasnato . 29. iff feq. 
Can t i co -Sa lmo , quale fia. 30. . 
Cantilena Egizia , chiamata Lino o M a n e r o . 7g. Greca del Modo L id io , 

e da chi pubblicata. 207. fuoi Efpotitori. 208. loro diverfa efpofi-
zione come conciliafi . 209. 210. 

Cantilene Ebraiche de' Salmi nate ed ordinate dal S. Re David. 342. 42J. 
"aoii i te nei rempio da Salomone. ibid, determinate e ftabili. 34r. 
h i f6 " l a t o m c o • i h U * l a P 1" parte Doriche . 342. confervate an-

cne nella diftruzione del Tempio fatta da Nabucco. 343- 345- rifta-
piiite nella nediticazione del T e m p i o . 344. 345. paffavano di Padre 
in f ig l io .38z . loro bellezza, gravita naturaie, e femplicita per fen
t imento di S. Bafilio. 409. 410. di S. Ambrogio, 411. di S. Ifidoro, e 

Caf-
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Caffiodoro. pag. 423. di Cornelio a Lapide. 424. paffarono per mez
zo degli Apoftoli dal Tempio alia Chiefa. 350. 35Z. loro Canto ef-
preffb nella Tavola Seconda, perdute dagli Ebrei nell' ultima diftru
zione del Tempio . 3 5<5". 

Cantilene Ecclefiaftiche de' Sa lmi , T ifteife dagli Ebrei ufate nel Tempio . 
342. da quefto paffarono alia Chiefa. 405 da quefta fempre confer-
va te , ma perdute dagli Lbre i . 354. contrappofte ai lafcivi Canti de' 
Gentili . 353. pofTono aver fofferta qualche piccola variazione acci
dentale. 372. fono anteriori a qualunque altro Ecclefiaftico C a n t o , 
fpezialmente delle Antifone. 38 z. paltavano n e ' p r i m i fecoli della 
Chiefa di Padre in Figlio ; fecondo il coftume degli Ebrei . ibid, non 
fi trova di elfe il principio , ne Efempio alcuno pratico prima del 
fecolo X I I . ibid, ne alcuna mutazione, o correzione in effe fatta. 
pag- 399* 

Cantilene da S. Gregorio introdotte . 391. 392. 
Cantilene de' Salmi, loro eftenfione. 442. facile Trafporto, e quefto al

cuna volta neceffario. 444. 445-
Cantilene e Verfioni de 'Sa lmi preffo gli Eterodoffi. 385. efpofte nella 

Tavola Terza. 
C a n t o , fua defcrizione. 86. naturaie quale fia. 83.84. 85.94. iff feq. fua 

differenza dal Canto Artifiziale. 85. de' tre Fanciulli Ebrei nella for-
nace di Babilonia. 71. 72. de^li Ebrei moderni ef pofto nella Tavola 
VI . 424. Canto e Suono, T uno eccita I ' a l t r o . 48. 

Canto F e r m o , fuo Jffempio. Z87. detto Gregor iano, perche. 367. fuo 
Trafporto. 373. come fac.k al Trafporto, e con quali condizioni . 
444- 445-

Canto F igura to . 188. femplice fempliciffimo . zp2. fuo Efempio. ibid. 6c 
Z93. femplicemente hgurato . 19+. fuo Efempio. Z95. Figurato cora-
poito. 197. fuo Efempio. 19.. ,iff feq. fuo Trafporto. 2zo. 373. 

Cantori e Sonatori di S t rument i , loro numero preffo gli Ebrei ftabilito 
dal Re David. 45.4,". loro Principi , e Capi E m a n , Afaf, et E t a n . 
45. riftabilito nella riedificazione del T e m p i o . 344. iff feq. 

Canto Romano introdotto in Francia fotto Pipino. 394. fotto Carlo Ma
gno. ibid. 

Cantum imponere, cib che fignifica. 3<5'8. 
Capauta , e Facol ta , loro differenza . 142. Z43. 
Caratteri per efprimere le Voci, e i Suoni ufati dai Grec i . 205. 2o5. da 

S. Gregor io . 177. da Oddone Ab. z8o. 
Caratterifiica, vedi Nota . 
Carlo Magno interviene alle Ore Canoniche, accompagnando il fagro 

Canto con voce fommeffa. 396". nceve da Adriano Papa due Canto
r i , Teodoro e Benedetto. 394. 1'Antifonario • ibid, fue d i l igenze , 
perche incorrotto fi confeivaiie. 395. 

Cafini ( Giovan—matia) , fua Taltatura per levare le imperfezioni degli 
ftrumenti ftabili . z ip . 

Cembalo antico, di che compofto. 20. ruftico. 3Z. ufato da Maria So-
N u n a fella 

• 
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rella di Aronne affieme con Ie Donne dopo il paffaggio del Mat 
roifo. pag. 32. fu cambiato il di lui nome col T impano . 438. pro-
duceva un fol Suono. 440. varie di lui forme delineate, ibid. 

Centonizare , fuo fignificato. 388. 
P. Cerceau, nega il noftro Contrappunto ai Greci . 173. 
Cerone ( D. Pietro) , fuo Efempio delle Lettere dell' Alfabeto frappofte 

alle l inee . pag. z8z. nega ai Greci il noftro Contrappunto. Z70. 
C e t r a , fuo primo inventore Jubal. 15- di che compofta. 433. alle v.lte 

chiamata Cinira . ibid, di lei Forma. 436. numero delle Corde. 434. 
Voci, o Suoni da effa format!. 442. per ftabilirla convien ricorrere 
ai Scrittori profani. 435. fua dfftinzione fra la L i r a , Teftudine, ed 
Arpa. ibid, delineata in varie forme. 430"* 

Chiavi doppie, quando , e perche ufate. 417. 
Chiefa Greca , pratico le medefime Intonazioni de Salmi della Chiefa 

Lat ina . 405. 
Chiefa Romana intenta e folkcita a confervare intatte le antiche Can

tilene de' Salmi anche per teftimonio de' fuoi awerfar j . 412. 
Chiefa univerfale, Sommi Pontefici, Conci l j , loro premura, accio in-

t a t t o , ed incorrotto fi confer.affe il Canto Ecckfiaitico. 410. 
Cinira , vedi Cetra • 
Circolazione , vedi Modulazione. 
Circoncorrente, forta di Canto preffo de' Greci qual foffe , Z28. 
Clines , vedi Punti caudati . 
Codic i , vedi Antifonario . 
Colkt te , fuo fignificato. 392. 
Colonna {Fabio), fua Taftatura per ridurre a perfezione gli Strumenti 

ftabili. z ip . 
Colorato , Vedi Contrappunto . 
Combinazioni , vedi Elementi del Contrappunto. 
C o m m a , fuo fignificato. p i . una delle parti uguali fra di lo ro , che 

tante volte in genere mffura i f u o n i , e Semituoni . p2. rigorofa-
mente non e mifura precifa . 25P. prefa in due m o d i , e perche. 
ibid, fe fia, o non fia fenfibile. 2^2. 2<5*3. 

C o m m a Greco , o antico , fua Proporzione. 245. fua differenza col 
moderno . 258. 

C o m m a minore , quale fia. 320. fua Proporzione. 318. 
Comma moderno , fua Proporzione. 2+6. quanto minore del Greco. 258. 

e la differenza , che paifa tra il Tuono maggiore e minore . 246. 
tra il Semituono maggiore e minore . ibid, fe fia fenfibile e come. 
26*5. benche pin piccolo dell' an t ico , fi rende fenfibile. 26*8. quante 
volte precifamente mifuri il Tuono maggiore . 2<5*i. il Tuono mino
r e . 2^2. fuo fvario nelle Confonanze le rende diffonanze. 2<3"5. 

Commif to , fuo figniheato. 32P. 4Z4. 
Compofizioni a piu C o r i , d.rterenza tra le apparenti , e le vere. 323. 

artificio di quefte, ibid, in effe quanto foffe raro e infigne Compo
fitore Orazio Benevoli. ibid. 

Com-
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Compofto, ed Incompofto , loro fignificato. pag. 106. 4*P« 
Compofto , vedi Contrappunto . 
Conceffb, e Tollerato nel Contrappunto , cib che debba intenderfi . 221. 
Concinno , vedi Voci . 
Confinale , vedi Corde . 
Congiunto , vedi Tetracordo . 
Congiunz ione , e Difgiunzione, quale fia. po. 91 . loro neceffita . 95. 

96. 97. difficolta , che in effe occorrono. 98. 
Confonanze preffo de' Greci fono la Q u a r t a , Quin ta , e Ottava . Z74. 

con le loro replicate. 238. fono del Genere 'fuperparticolare. 289. 
290. eccettuata 1' Ottava , che e del Genere molti plice . ibid, negli 
Strumenti ftabili, che ammettono il Temperamen to , fi dicono 
perfette per approffimazione . 275. 

Confono , vedi Voci . 
Contrappunto, fua defcrizione. Z74. Z75. accordato ai Greci dal Gaffu

rio , Zarlino , D o n i , Voffio , e P. Tevo . Z70. negato dal Glareano, 
Salina, Bot t r igar i , P. Artufi, Cerone, Keplero, P. Kircher , Wal-
lis , e Bontempi . ibid, dai PP . Bougeant e Cerceau. _ Z73. accorda
to alia Terza da M. Buret te , Perault , e dall' Ab. d' Chateauneuf. 
ibid, accordato univerfalmente all' O t tava . z76. e verifimilmente alia 
Quinta , e Quar ta . ibid. 

Contrappunto moderno chiamato Diafonia, Dualis vox •> Organurn , Orga
ni zare, DiJ cantus. 297. Mujica nova, Ars nova, Figuralis Mufica , 
Novitium inventum . 169. Semplice , e fuo efempio . 192. zp3. Figura
to in due m o d i . ip3. Z94. meno artifiziofo. zpo". piu artifiziofo con 
1'ufo delk Diffonanze. zp3. iff feq. fuoi varj vocaboli, D i m i n u i t o , 
F r a t t o , Compofto, Colorato , Florido , Figurato , Menfurabik. zp 7 . 
chiamato anche alia Zoppa , Dri t ta , Cancherizato > Oftinato . 214. 
non fu in ufo preffo gli Ebre i . 49. ne preffo i Grec i . 333. 334. 
anzi a quefti affatto impoffibile. 23z. Efempio d' un fuppofto Con-, 
trappunto de' Grec i . 230. 

Controverfia iuforta tra i Cantori Romani e Franzefi . 393. 
Corde del Siftema maffimo diverfamente numerate da Boezio, Ubaldo , 

Oddone , Guido Aret ino, Frofchio, Zarlino , Gaffendo, Lemme 
Roffi. 235. alcune ftabili, alcune m o b i l i . 240. Fondamentali fopra 
le quali fono ftabiliti i Tuoni del Canto Ferrno, e Figurato . 328. 
muta te dal Za r l i no , e perche . ibid. Finali , e Confinali in ciafcun 
T u o n o , quali fieno. 4Z7. loro numero nelle C e t r e , o Cinire degli 
Ebrei . 434. n e i Salterj . ibid. Corde e Coro fie fieno Strument i . Z5, 
16. 441. da Corde , quali S t rument i . 16. 4321 

Cornamula ftrumento, qual fia, e fuoi altri vocaboli. 32. 
Corno , ftrumento efpreffo in luogo della Buccina. 426. efprimente la 

materia delle Buccine. 427. de lk T r o m b e . ibid. 
Cori uiftituiti da Davide , in cui erano diftribuiti i Cantori , e Sonato

ri . 50. 
Coro, nome che ha due fignificati. 3%. vien confiderato per la Coma-

mufa^ 
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rnufa, Piva , fecondo il Franzefe Mufet te , o per il Siftro. pag. 32. 
441. univerfalmente vien prefo per I' unione di Cantor i , Balieri-
ne , e Sonatrici di varj S t rument i . 32. 44Z. 

Corrifpondenza di alcuni Termini efprimenti Ie Proporzioni degli In
tervalli con i Termini , che fono in ufo appreffo i Geometri . 236. 

237-
Coftantino Magno con Imperiale Editto condanno fotto pena di morte 

chi ofaffe di ritenere preffo di fe un libro empio di Cantici com
pofto da Ario. 382. 383. 

Cottonio {Giovanni ) defcrive con varj vocaboli la diverfita dei Punti 
caudati . Z83. fuo fentimento fopra le Cadenze finali. 3p8. 

Cromat i co , fuo Inventore. 122. fua ScaJa. 89. fuoi Intervalli . toy. non 
ufato dagli Ebrei . 340. Siftema Cromatico d'Archita ; Molle, Sef-
quialtero , Tonico d'Ariftoffeno; d'Eratoftene; D i d i m o ; Molle; e 
Intenfo di Tolomeo. z i8 . Intervalli diffonanti e difficili di quefto 
Genere . Z35. 135. fue difficolta. zzo. 122. 125. Z3T. fu tenfaro d ' in-
trodurlo nel noftro Contrappunto , e da c h i . Z26". Madrigale fu 
quefto Genere compofto dal Cav. Bottr igari . 313. 

Davide , uccifo il Gigante Filifteo, fu incontrato dalle Donne Kbree 
cantando e danzando coi T i m p a n i , e Siftri. 40. infrodulTe nel Di
vino culio altri Strumenti oltre le Trombe . 42. danzava avanti !'\r-
ca del Signore , percio derifo da M chol fua Mogl ie . 45. ftabili !a 
Mufica al culto di Dio , deltinando a tal ufficio i Leviti . 45 \6. 
per fentimento dell' Ecclefiaftico compofe foavi Modi di canto 51. 
52. ordinb a Salomone la fabbriea del Tempio col Canto de' Sahr.i, 
e Suono degli Strumenti , ftabilendo a tal uo .0 i Leviti divifi in 
Varie famiglie. 54. 55. 55. in varj Cori determino k Cautilene di 
ciafcun Sa lmo . 342. e la diverfita del R i to . 403. 404. i Capi e 
Principi della Mufica. 45. fece varie prefcrizioni fopra il Canto de 
Salmi , e Suono degli S t rument i . 404. 

Debora e Barac cantarono un Cantico in rendimento di grazie al Si
gnore dopo feenfitto Sifara . 37. 

Dedicazione del Tempio fatta da Salomone col Canto , e col Fuono, 
e prefcrizione dei Leviti a tal fine deftinati . 54. 55. 56. feconda 
DecLcazione del Tempio riedificato fotto Dar.o coll' accompagna
mento del Can to , e del Suono, fecondo il prefcritto da Davidde. 
346. 347-

Dedicazione del nuovo Altare fatta da Giuda Maccabeo col Canto de 
Sa lmi , e Suono degli Sjxumenti , giufta 1 prefcritto di David. 347-
348. annualmente folennizzata dagli Ebrei , e condecorata dalla di
vina prefenza del noftro Redentore. 34p. 350. 

De l t a , lettera Greca , fu la Cui forma erano compofte le Cetre , ed i 
Salter) . 39. 436. 

Diapfa lma, vocabolo Greco , fuo fignificato. 50. 5Z. 
Dia tonico , fua Scala, o Serie di voci. 89. piii eftefa. 233. e il fo'o na

tura-
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turale, per tale riconofciuto da Pitagora , da Piatone. pag. zo8. da 
Emmanuek Briennio . 122. e nato con T Uomo . ibid, fu ii folo ufato 
dagli Ebrei nel Tempio . 340. benche na tura ie , non efente perb da 
qualche difficolta. Z30. e da qualche Intervallo fpiacevole, ed inco
m o d o . zoo modo di levare tale incomodo. ior . 102. fuoi Intervalli . 
Z07. fecondo Boezio, benche naturaie, alquanto pero duro. Z22. 

Dia tonico , cinque di lui Specie Z57., e dieci fecondo Tolomeo. 160. 
d 'Archi ta . Z58. d 'Eratof tene. 15P. di Did imo. z<5o. Molle d 'Ar i 
ftoffeno. 158. Sintona o Intenfa d' Ariftoffeno. z5p. Ia M o l l e , 
Toniaca , Diatona , Intenfa o Sintona , e la Equabile di Tolo
meo . l(5i. 162. 163. 

Diazeutico , vocabolo Greco efpri mente il Tuono della Difgiunzione , 
appreffo di noi a l ami re , e fc| mi . 232. 

D i d i m o , fuo Cromatico. zz8. Diatonico. 160. diminui T eftenfione del 
Tuono , di maggiore facendolo minore; ed accrebbe il Semituono, di 
minore facendolo m a g g i o r e . 257. qual vantaggio da effo ne fia 
percio venuto al noftro Contrappunto. 320. 

Diefis, vocabolo ufato dai Greci per efprimere il Semituono m i n o r e , 
chiamato anche L i m m a . p2. per efprimere anche la quarta parte-
del Tuono , chiamato percio Quadrantale . 266. fua Proporzione . 
ibid, fe fia fenfibile, e come. 267. Enarmonico antico qual fia, fe
condo Archita , Ariftoffeno , Eratoftene , D i d i m o , e Tolomeo. 315. 
Moderno Enarmonico efpreffo con quefto fegno X , fuo vero. fignificato 
e u f o . 8p. fua Proporzione. 248. differenza tra eifo e l ' a n t i c o . 3x6. 

Diefis U • parere del Zarlino fopra quefto fegno. 25P. fuoi diverfi effet-
t i . Z32. 133, 

D i m i n u i t o , vedi Contrappunto, fuoi varj vocaboli. 
Diocle , fecondo Svida, rilevd le Proporzioni degl' Intervalli Muficali. 22. 
Difgiunto , vedi Dlazeutico . 
Difgiunzione , divifione di due Tetracordi , prima congiunti . po. pz, 

P5- 9&* 97-
Diffonanze , o Intervalli diffonanti dei tre G e n e r i . Z30. z3t. Z32. del 

Partecipato . Z33. 
Diffonanze de' Greci quali foffero . 22p. loro Terze e Sefte diffonanti . 

ibid, o fenza, o con legatura, la diffonanza preffo d' effi era forza-
ta a paffare ad un' altra diffonanza. 22p. 230. 23Z. 

Diffonanze de' Moderni , loro ufo effer deve fotirio. 1P7. frappofte fra 
due confonanze. 215. ufate o con legatura, o fenza . ibid, nel fe
condo m o d o , fue condizioni , ed efempio. 215. nel primo modo 
richieggoao net paziente , Preparazione , Percuffione, e Rifoluzio
ne , loro condizioni. 217. Efempio . 2z8. nell 'Agente , o reftando 
fermo , o movendofi , quali condizioni richiedanfi , efempio. 218. 
2ip. 220. Due dnfonanze di feguito , o fcioite , o legate, con quali 
preferizioni poffono ufarfi , loro efempio. 220. 22z. di raro pero.. 
222. efempio, in cui rilevafi , che la Diffonanza fi forma non folo 
con la parte fondamentale, ma ancora con un altra delle fiiperio-

xi. 

* 
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r i . pag. 223. iff feq. muta alcuna volta il luogo , percio chiamafi 
Nota cambiata. 220. 

Diftruzione del Tempio di Gerofolima fatta da Nabucco non diftruffe il 
Canto de' Salmi , ne il Suono degli Strumenti Ebraici. 343. nella 
diftruzione feguita fotto Tito perderono gli Ebrei il Canto de' Sal
m i , e T ufo degli Strumenti . 356. 

Divifione Armonica, ed Ari tmetica, quale fia. 238. 239. l 'Armonka piu 
perfetta, e piu g r a t a ; i Compofitori , e gli Organifli praticarono 
fempre piu quefta, che T Aritmetica. 23P. del l 'Ottava . ibid. 240. 
della Q u i n t a . 250. della Sefta maggiore-. 25Z. 252. Sefta minore 
non ammet te ne Tuna ne V a l t ra . 252. 253. 

Donatifti riprovarono V antico Canto de' Salmi , e nuovi Salmi e Can-
to inventarono, percio condannati dai due Pontefici S. Mekhiade , 
e S. Silveftro . 382. 

Doni {Gio: BatiftaZ) conceffe ai Greci il noftro Contrappunto. 166. 170. 
fua Taftatura per r inovare, e perfezionare i Gener i . z ip . 

D o n n e , fe cant3ffero nel Tempio . 56". 
Dor ico , Tuono o Modo praticato piu degli altri nel Canto de' Salmi 

dagli Ebre i . 342. 
Duodecima, di che compofta, e fua Proporzione. 237. 238. e una delle 

Confonanze replicate. 238. 
Durando ( Monfignor Guglielmo ) , fuo fentimento contrario alio Scrittore 

della Vita di Carlo M a g n o . 395. 

Ebrei , fuperiori a tutte le Nazioni nel fagro Canto e Suono de' lorn 
Strumenti . 335. loro Mufica traffe a fe 1' ammirazione di tutte le 
Naz ion i . 336. confervarono il loro Canto e Suono anche nella di
ftruzione del Tempio fatta da Nabucco come dal Salmo CXXXVI. 
343. loro Mufica ufata ne' Convi t i , e nelle Efequie , 6x. 62. e nel
le Vendemmie. 64. con Canto de' Sa lmi . 66. Cantilene de' Salmi 
perdute ne l l 'u l t ima diftruzione del T e m p i o . 350". loro Cantilene 
moderne di varie Nazioni efpofte nella Tav. V I. 

Eccedent i , Intervalli magg io r i , come eccedono. 304. 
Egizia , vedi Cantilena Egizia . 
Egizj , inftruirono Mose nella Mufica . 17. 28. primi riftoratori della 

Mufica dopo il Diluvio. 75. da effi difpregiata come effeminatrice 
degli a n i m i . 77. ne ' Sagrifizj ufata tra le loro Cerimonie . 78. il 
loro Ofiri ritrovo T Armonia del C a n t o , la Lira con tre C o r d e , e 
dilettavafi del Canto accompagnato dalle Mufe . ibid, inventb anche 
la Tromba. 80. nelle loro Feite , e Conviti ufavano il T r i g o n o . 79. 
Ie T i b i e , ed i Salter j accom pagnati dai C o r i , e dai Ba lh . ibid. 
Siftro inventato da Ifide , ufato dagli E g i z j . 79. inventarono il 
Monaulo, la Lira di fette corde, il Timpano nella Guerra . 80. 

Elementi del Contrappunto , quali fieno , chiamati anche Specie , e 
Combinazioni . 295. fi dividono in Confonanti , Diffonanti, ed In
concinni . ibid, aicuni Intervalli prefi a capriccio, cosi quelli for

mat* 
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mat! dagli Uccelli non entrano negli Elementi del Contrappunto. 
pag. 296" 297. 

Elifeo profetizza al Suono d 'un Inftrumento. 58. 
Enarmonico inventato, fecondo Ariftoffeno, da Olimpo. 123. fua Scala 

o Gradi. 89. fuo Tetracordo. 90. Specie Enarmonica d'Archita , Ari
ftoffeno , Eratoftene , Didimo , Tolomeo , e Moderna. 316. ai tempi 
di Plutarco, di Macrobio perduto, e difpregiato come cofa ideale . 
xzo. Artifiziofiffimo , percio praticato folo dai dotti , e peritiffimi. 
ibid, a molti impoffibile. ibid, fue difficolta. Z27. fuoi Intervalli 
Diffonanti. Z32. Z36". fuo fegno preffo i moderni, vedi Diefis. 

Enos , fu il primo, che comincib ad invocare il nome di Dio proba
bilmente col Canto. 22. 23. 

Equabile una delle cinque fpezie del Diatonico di Tolomeo. z5o. 163. 
Eratoftene, fuo Diatonico. Z59. Cromatico. zz8. Enarmonico. 3zo*. 
Eretici ofaron di variare il Canto de' Salmi ufato , e coftantemente ri-

tenuto dalla Chiefa. 38z. iff Jeq. loro dogmi empj contro del Can
to Ecclefiaftico. 386, 

Efdra, vedi Neemia . 
Efequie di Giacobbe accompagnate col Canto lugubre. 2_*. con qual Ri

to . 27. verifimilmente cogh Strumenti. ibid, iff 63. tal' ufo praticato 
anche dagli Ebrei. 62. con quali Strumenti. 63. Cantico compofto 
da David nella morte di Saul , e di Gionata. 6*4. da Geremia nel
la morte di Giosia. ibid. 

Eftenfione, forta di Canto preffo de'Greci, qual foffe. Z2p. 
Eftenfione , vedi Cantilene de' Salmi. 
Euclide, fua divifione del Tuono in due parti V una maggiore dell' al

tra 245. feguace in tutto d'Ariftoffeno, fuoriche nella divifione del 
Tuono . ibid. 

E v o v a e , vocali frappofte al Sceculorum Amen. 376. notate negli Antifo
narj moderni, e negli Antichi dei fecoli X. XL e XII . 376. indi-
canti la Cadenza finale d'ogni Intonazione. ibid, fuoi varj vocabo
li . ibid, interpretate le fuddette vocali per la voce Ebraica Sela , e Gre
ca Diapfalma. 50. 51. altre di lei qualita, vedi Cadenza finale, 

Facolta , vedi Capacita. 
Falfa, vedi Mufica. 
Falfo-Bordone, formola derivata dal francefe Faux-bordon, detta an

che, Rudior Armonia, Chant irregulier, Mufique fimple de Note 
contre Note. Z94. diverfamente fpiegato, e praticato dagli Auto
ri . ibid. 

Fanciulli, in qual forta di Mufica voile Piatone foffero inftruiti. 77. 
Fermo, Canto fermo, di lui Note o Figure. Z87. non ufa, che il folo 

Genere Diatonico. Z02. di lui Tuoni, o Modi. 327. 328. ogni fua 
Cantilena contiene qualche Andamento , o Aria della Salmodia del 
proprio Tuono. 397. 

Fenici inventor* d' uuo Strumento chiamato Fenice, e del Nablio, a 
Ooo Na-

I 
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Nablo. pag. 72. ufarono nei Funerali certi Fiauti chiamati Gin-
gre . ibid. 

Feriale , o Semplice, Canto de' Salmi meno ornato praticato dalla Chie
fa. 374. 378. fua reftrizione, e defcrizione. 400. 401. quale diffe
renza tra effo, e '1 Feftivo. ibid. Intonazioni Feriali per gli otto 
Tuoni efpofte nella Tavola feconda. 

Feftivo, Canto de'Salmi piii ornato, praticato dalla Chiefa. 378. de
fcrizione, ed ornamenti di effo. 400. 401. fua eftenfione. 442. In
tonazione per ciafcuno degli otto Tuoni nella Tavola feconda. 

da Fiato, Strumenti, quali fieno. 16. 17. quali dagli Ebrei ufati nel 
Tempio. 425. feq. 

Figurato , Canto figurato, di lui efempio e Figure. z83. 
Figure, fegno efprimente il tempo e la durata d'un Tuono, o Voce • 

187. 190. chiamanfi Figure per la diverfita delta Forma , e Note 
per la diverfita del fito, ibid. 6c zpr. Sono f ornamento principa-
le del noftro Contrappunto. ZP7. 203. verifimilmente fono pofte-
riori al fecolo XI. 204. loro diverfita incognita ai Greci , quanta 
varieta produca nel noftro Contrappunto. 333. niun Veftigio d'eife, 
o altro equivalente fegno trovafi predb de' ureci . 212. fuori che ie 
loro Sillabe longhe, e brevi. ibid. & 213. 2Z4. 

Figure , vedi Spezie degli Intervalli Confonanti . 
F-nolao , coetaneo di Piatone, fu ii primo , iccondo Boezio , che divife il 

Tuono in due parti , f una chiamata Apotome , o Semituono mag
giore , 1' altra minore chiamata Diefis , o Semituono minore. p2. 

Finale , vocabolo, che ferve per efprimere il fine delle Cantilene de' 
Salmi, vedi Cadenza finale . Efprime anche ia Corda, o Voce di 
ciafcun Tuono, vedi Coxdu finale. 

Finta, vedi Mufica . 
Fifcamnenfe Monaftero, correzione fatta al di lui Antifonario. 399. 
Fifica, Mufica Teorica , che confidera le cagioni naturali del Suono e 

del Canto. _r. Z2. col mezzo dei Numeri, chiamafi Aritmetica, e 
con le leggi della Natura , chiamafi Fifica , o Acuftica . ibid. 

Fiftola, Strumento ufato dai Caldei. 67. fua defcrizione. 68. 69. 74. 
Fiauti, loro defcrizione cjF ufo. 71. 72. fonati dalle Donne Siriashe , 

chiamate Ambubaie. 73. Flauto tono , vedi Sinfonia. 
Florido , vedi Contrappunto moderno. 
Fogliani {Lodovico) Modonefe, riconobbe fenfibile il Comma, e la ne-

ceffita del Temperamento . 273. 
Fondamentale, vocabolo efprimente la Parte piu grave del noftro Con

trappunto, che ferve di bafe e fondame ito a tutte V altre . 322. 
Forme, o Formole di Canto, vedi Intonazioni de' Salmi. 
Fraguier {Abbate) per alcuni paffi di Piatone, Cicerone, e Macrobio , 

attribuike il noftro Contrappunto ai Greci. Z72. 
Franc (Guglielmo J compose il Canto dei Salmi tradotti da Clemente 

Marot, e Teodoro Beza . 384. 
Francefi, controverfia inforta tra i loro Cantori, ed i Romani, 393. lo-

ro 
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to C a n t o , e Antifonarj r iformati . 3P4. 395. loro rlcerche, fe i Greci 
ufaffero il noftro Contrappunto. Z72. 173. Z74. verfatiffimi nella 
Mufica moderna , e antica , particolarmente Greca . 168. 

Fra t to , vedi Contrappunto. 
Frazioni qualche volta trafcurate per maggior chiarezza, e facilita. Z53, 
Frofchio ( Gioanni ) a qual numero riduca le Corde del Siftema Maffi-
g mo , o Perfetto . 235. 

Gaffurio {Francbino~) accorda ai Greci il noftro Contrappunto. 166.176. 
fu f autorita fuppofta di Bacchio Seniore. 169. la quale vien nega-
ta dal Bontempi . ibid. Lettere efprimenti le Voci , dal Gaffurio mu
tate nelle Sillabe . Z82. oppofizioni ad effo fatte da Francefco Sali
na . 272. e da Gioanni Spadario. 273, 

Galland (Monfieur) , fuo fentimento fopra la Tromba &i Mose. 34. 
Galilei {Vincenzo) afferifce effere in ufo , pcco avanti di Guido Aret ino, 

le Lettere Greche e La t ine . 185. come debba intenderfi, dichiaran-
do egli effere infenfibile il C o m m a . 267. Io dimoftra fenfibile. 
269. 273. riferiffe varie opinioni degli Scrittori Greci , e Latini fo
pra il Tem;eramento della Lira di Mercurio. 443. defcrive il Plet
tro degli Ant ichi . 435. tal 'ora concede, tal 'ora nega ai Greci il 
noftro Contrappunto. Z7Z. 

Gaffendo ( Pietro} dimoftra, affierre con Renato Cartefio, e '1 P. Mer
fennio , perche la Quar t a , Confonanza perfetta, fia piu grata verfo 
1' acu to , che verfo il grave. 280. a qual numero riduca le Corde 
del Siftema Maffimo Perfetto. 235. 

Gentili , loro coftume di lodare i fuoi Dei col Canto e col Suono, co
me attefta Macrobio. 23. loro profani lafcivi Can t i c i , ai quali fu 
dagli Appoftoli contrappofto T antico fagro Canto de' Salmi . 354. 

Geometri , vedi Corrifpondenza . 

G e n e r i , furono appreffo de 'Gr tc i t r e , Diatonico, Cromatico, ed Enar
monico . 89. loro Scale, ibid. Intervalli confoni di O t t a v a , Quin
t a , e Quarta comuni ad ogni Genere . ioo*. Z07. loro varia unio
n e , vedi Miftione. Coide in effi alcune Stabil i , ed altre M o b i l i , 
quali fieno . 240. 

Geroboamo, di lui armata atterrita col Suono delle fagre Trombe. 59. 
Gerofolima; di lei diftruzione profetizzata da Daniel le , e minacciata da 

Gesu CnftO. 356". feguita Tanno di Gesu Crifto fettantefimo. 350. 
Gesu Criflo noftro Redentore nell' ultima Cena , canto all' Eterno fuo 

Padre Inno di ringraziamento . 352. qual foffe, varie opinioni de
gli Efpofitori. ibid. 6t 353.' 

Giacobbe, di lui Efequie accompagnate col Canto iugubre. 87. 
G i n g r e , forta di Fiauti lunghi un paimo ufati dai F e n k i nei Funera

li • 72. 
Giofafatto , vittoria da effo ottenuta fopra gl i Ammonit i , e i Moabiti 

col fagro Canto . 59. 
Giofeffo Ebreo afferifce, che i Figlj di Set erelfero due Colonne, in cui 

O o o 2 inci-
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incifero Ie notizie delle Arti fin' a quel tempo conofciute. pag. 23. 
fecondo alcuni Scrittori anche le notizie della Mufica. 24. tal fatto 
giudicato apocrifo dai migliori Critici. ibid. Tromba degli Ebrei 
defcritta dallo fteffo Giofeffo. 35. afferifce la Cinira, o Cetra, ef
fer compofta di dieci corde, e '1 Salterio o Nablio di dodici. 434. , 
ed ambidue quefti Strumenti formati di Elettro. 433. la Cinira per
coffa col Plettro, e il Nablio colle dita. 434. 

Githit , vocabolo Ebreo pofto nei Titoli dei Salmi vzzi. Ixxx. Ixxxzir. 
tradotto nella Vulgata pro Torcularibus. 64. 6*\. Variamente interpre-
tato dagli Efpofitori. 6$. ora per uno Strumento inventato in Get 
Citta de' Filiftei. ibid, o per una Cantilena particolare ufata nella 
fteffa Cit ta . ibid, univerfalmente viene interpretato per le Vendem
mie . ibid- iff 66. efpofizione di Origene. 363. 364. 

Giuda Maccabeo celebra la Dedicazione del nuovo Altare col Canto de' 
Salmi, e ' l Suono degli Strumenti. 348. fu profeguita quefta folen-
nita , e fu condecorata colla divina Prefenza di Gesu Crifto no
ftro Signore. 349. 350. 

Giofquino del Prato difcepolo di Gioanni Okekem, oOkenheim. 323. 
Glareano {Enrico Lorito ) nega ai Greci il noftro Contrappunto. Z70. 

feguace di Boezio non ammife, che il Tuono maggiore. 272. efte-
fe il numero degli otto Tuoni fino ai dodici. 327. 

Gnoftici Eretici, i quali, fecondo Filaltno, ngettarono il Canto antico 
de' Salmi .385 . 380*. 

Gradi; loro fignificato. 88. p i . ipz. di quattro foli appreffo de'Greci e 
compofta la Quarta. 8p. po. ogni Grado come dividafi; vedi Tuo
no . Differenza tra i Gradi, ed i Salti. Z05. prendefi nell'ifteffo 
fenfo il nome di Grado , che d' Intervallo , e di Corde. zpz. 236. 
di quanti Gradi fieno compofte le Scale Greche. 2Z4. 2Z5. 

Graduale, o fia Antifona, che cantafi nei Divini Oifizj della Meffa do
po 1' Epiftola. 38p. chiamato anche Cantatorium . 39?. correzione 
ad effo fatta da S. Gregorio. 391. 

Grave, e Acuto, loro fignificato. 87. 
Greci Maeftri di tutte Ie Art i , e Scienze , e quindi della Mufica. 5. 6. 

x68. ufarono le loro Lettere dell'Alfabeto in luogo delle Note , o 
Figure. 176. Z85. tali lettere, or interc, or tronche, or varie, 
quando in pofitura, e quando in cifra. 205. 206. niun contraffegno 
avevano di varieta , di valore. 204. fervirono in luogo di Figure le 
loro fillabe brevi, o longhe. 2zi. 2Z2. azj'. di fette Parti era com
pofta la loro Mufica. 212. Cantilena Greca del modo Lidio , come 
fitrovata > da chi pubblicata , di lei Efpofitori. 207. Efempio d' un 
fuppofto loro Contrappunto Greco. 230. loro Siftemi lontani dal no
ftro Contrappunto. 305. iff feq. non dividevano nel Tetracordo, che 
il primo Tuono ufaudo il Genere Cromatico .314. Qualita particolari 
della noftra Mufica mancanti ai Greci, fenza le quali non potevano 
avere il noftro Contrappunto. 333. Scrittori, che glielo accordarono. 
*66. Z72. altri> che glielo negarono. 179. loro Contrappunto qual 
foife. 173. i 7 i . s. Gre-

__ 
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9, Gregorio Magno, Canoni da eftb ftabiliti nel Concilio Romano fopra 

del Canto Ecclefiaftico , e dei Cantori. pag. 386". 387. Antifonario chia
mato Centone , da effo raccolro , e corretto. 388. notato da effo cori 
le Lettere Romane in luogo delle Greche. 393. iff feq. ftabili le di
verfita di Rito nel Canto Ecclefiaftico. 400. iff feq. Non inventb , 
xna correffe, e riduff'e a metodo piii decente V Ecclefiaftico Canto, 
e quindi fu chiamato Canto Gregoriano. 30*7. cio che in effo fe
ce . 389. iff feq. 

Guido Aretico Monaco Beaed. nel fecolo XI. ridufle la Mufica, e fpe-
zialmente il Canto , a maggior chiarezza e facilita. 7. frappofe i 
Punti caudati tra due linee, colorate una col minio , V altra col 
giallo, per indicare le due Chiavi di F fa u t , e di C fol fa ut . Z84. 
ritenne pero anche 1' ufo delle lettere Romane, come da varj efem
p j . Z77. Z78. Z79. a qual numero riduceffe le Corde del Siftema 
Maffimo. 235. accenna la divifione di quattro Tuoni , o Modi in 
ot to . 326. 

Handel ( Georgia Federico), fuo Efempio pratico della Quarta come fia 
Diffonante. 285. 

Hazur fp.egato dal P. Calmet per la^Cetra antica. 43^. 
Huggab, nome Ebraico efprimente 1' Organo antico compofto di varie 

piccole cannuccie, chiamato ancor Fiftola. Z7. z8. 

t. Jacopo Appoftolo configlia ciafcun Fedele a cantar Salmi in rendi
mento di grazie all'Altiffimo. 355. 

Immutabile > vedi Siftema . 
Incompofto , vedi Compofto. 
Inconcinno , vedi Suono . 
In exitu Salmo CXl l I . folito cantarfi dagli Ebrei dopo la Cena delf AgnelIo 

pafquale. 352. quando ufato dalla Chiefa. 4t8. fua Intonazione notata 
nell'Antifonario di S. Gregorio. 407. da Aureliano vien pofta fra le 
quattro Intonazioni aggiunte alle otto antiche . ibid, il Canto di detto 
Salmo ad effo folamente vien conceduto , ne mai a verun'altro. 4Z5. 
fua Intonazione vien chiamata con var j vocaboli ; Mifta , Irregolare, 
Commilta, Peregrina, Trafportata, Acquilita. 4Z4., fecondo diverfi 
Autori, giud;cata di varj Tuoni* ibid. Si conchiude, coii'appoggio 
all' autonta di S. Bernardo , eifere, non del Settimo, ma del Secon
do Tuono. 4z5. 4Z7. Efempio della di lei Intonazione . 4x6. 

Fnfleffion di voce leggiera e picciola , vocabolo ufato da S. Agoftino , e 
da S. Ifidoro per efprimere il Canto Semplice, o Feriale introdotto 
nella Chiefa d' Aleffandria da S. Atanagio. 420. 42Z. 

I n n o , fecondo S. Agoftino, laude, che fi rende a Dio col Canto. 352. 
quale dal noitro Redentore foffe dopo la Cena cantato , varie opi
nioni degli Efpofitori. ibid*, 6c 353. 

Inno Angeiico: Gloria, in excelfis, chiamato anche Salutatio & laus Art-
gdicn, hut Angelorum-, Hymnus Angelkus, 391. 392. 

Inno 

•"i 

* 
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Inno Epinic io , cioe Trionfale : Santtus, Santtus > Santtus Dominus Deus 

Sabaoth 6_c. di lui efpofizione. 392. non deve confonderfi con V al-
tro Inno : Santtus Deus , Santtus fortis , Santtus immortalis, chia
mato Trifagio . ibid. 

In tenfo , Rimeffo , cioe Acuto, e Grave. 87. 
Intenfo , o Sintono, vocabolo ufato da Ariftoffeno , e da Tolomeo pel! 

efprimere 1' eftenfione degl' Intervalli medj della Quarta in alcuna 
fpezie dei Generi Dia tonico , e Cromatico. z i8 . Z57. 159. i6"o. 162. 

Intercalare , Spezie di Cantico inventato dagli Ifraeliti , nello fcoprire , 
che fece Iddio a Mose un Pozzo miracolofo. 36. 

Interpunzione, o fia Paufa praticata alia meta d' ogni verfetto dei Sal
m i , con molta premura raccomandata dai Sommi Pontefici , e 
Conciij . 413. diftinta nel Canto da qualche Chiefa con alcune vo
ci particolari. 414. 

Interval l i , loro defcrizione. 87. altri Ordinarj , altri Straordinarj. Z05. 
Compoft i , ed Incompofti. zo<J. 419. quali Comuni , e Immutabil i 
in ogni Genere , o Siftema. zo5. 107. zo8. 111. Diffoni dei Greci. 215. 
240. proibiti , e difpiacevoli come moderati . 104. quelli del r.oflro 
Contrappunto fi fcoftano da quelli dei Greci . 3 0 5 . 232. di quali era-
no privi i Grec i . 300. 301. 313- fvario dei magg.ori per ecceffo, e 
dei minori per mancanza. Z32. Z39. loro qi anti ta ntceifaiia al noi ro 
Contrappunto. 320. prefi a capriccio , nen entrano negli E lement i , 
che corrq ongono il Contrappunto . 295. 297. loro Serie fucceffiva con-
ftituiffe la Mel- dia . 297. proprieta dei maggiori , e dei minor i . 298. 
299. poffono praticarfi i perfett i , e precifi dalla Voce u m a n a , e dagli 
Strumenti mob i l i , o aherabi l i , non gia dagli ftabili. 317. 

In tonaz ion i , vocabolo, col quale viene indka to il Canto intero del Ver
fetto d ' o g n i Sa lmo, o il folo principio- 368. vengono efprefie que
fte Intonazioni , Fotmulce Tonorum , Forme delk otto Salmodie , 
Maneries, Tropi, Modulationes, Cantum imponere. ibid, viene in effe 
diftinto il Pr incipio , il Mezzo , e il lc'me:Jic incipit, Jic mediatur, 
fie finitur. 376. Verfi, che efprimono il P r i n c i p l e 375. il Mezzo, 
chiamato anche Cadenza media . ibid, il Fine , chiamato Cadenza 
Finale , o E v o v a e . 376". Nota in ogni Intonaz.one , chiamata I r in-
cipale, o Caratteriftica efpreffa cOn alcuni Verfi . 377. Principio, e 
Fine variabili fecondo la diverfita dei R i t i . 378. Formok , o parole 
nulla per fe efprimenti , che ie fole In tonazioni . 405. altri termi
ni , o caratteri , che indicano le In tonazioni . 406. alcune partico
lari introdotte dopo S. Gregorio . ibid. & 407. 

In t ro i to , Antifona da S. Gregorio int rodot ta , e antepofta ai Sslmi fcfiti 
cantarfi avanti del fagrihzio delia Melia. 401. prefcriffe un iolo Sal
mo col Canto piu folenne, td eftefo per dar tempo ail* iugreffo 
del Popolo nella Chiefa. ibid. 

Invitatorio , di lui Canto corretto da S. Gregorio. 393. 
Ipoctitica , parte della Mufica giud^ce d' ogni pratica muficale. zz. za. 
Jubal , fecondo wi fagro J'efto, Padie di quei, che cantavano colla Ce

tra, 
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tra , e coll' O r g a n o ; varieta delle Verfioni , e degli Efpofitori. 
pag. z5. x6. iff feq. 

de Jumilac ( P . D. Pietro Benedetto dellnt. Congregazione di San Mauro ) s 

vedi Monaci . 

K e p k r o ( Giovanni") nega ai Greci il noftro Contrappunto. 170. , fua 
deffinizione dello fteffo Contrappunto. 32r. 

Kirchero ( P. Atanagio della Compagnia di Gesu ) efpone la controverfia 
nata fra alcuni Scrittori, come fia divifibile il Tuono . 93. nega ai 
Greci il noftro Contrappunto . Z70. 

Kyrie eleifon, detto anche Litania, che cantafi nel fagrifizio dslla Mef
fa tanto dalla Chiefa Latina > che dalla Greca . 391. San Gregorio 
dimoftra la differenza nell' ufo , che paffa tra 1' una e V altra Chie
fa . ibid. 

Labano rimprovera Giacobbe, per effer da effo occultamente fuggito 
con le Mogli L i a , e Rachele , defiderando d' accompagnarlo coi 
C a n t i c i , e i T i m p a n i , e colle Cetre . 26. 

Legatura , detta ancora Sincopa , con cui vengono praticate le Diffonan
z e . 215. con quali avvertenze. 217. Efempio. 218. 219. Appendice, 
o eccezione di due Diffonanze frappofte a due Confonanze. 220. 

S.Leone Magno afferifce alcune confuetudini Giudaiche eifer divenute of-
fervanze Criftiane , fra le quali fe ne rileva il Canto Ebraico de* 
Sa lmi . 358. 359. fuo fent imento, che ce lo comprova . 366. 

s.Leone I I . per fentimento d' alcu ii Scrittori viene creduto autore del 
Canto de' Salmi, 396. tal' aiferzione diltrutta con V autorita d' ak r i 
piu antichi Scrittori . ibid. 

Lettere Greche , or intere , or t ronche, or va r i e , quando in pofitura, e 
quando in cifra uiate in due linee , V una fuperiore efprimente le 
Voci d e ' C a n t a n t i , V altra inferiore il Suono degli Strumenti . 205. 
Efempio delle accennate Lettere propofte da Ariltide Quint i l iano 
variamente ufate dai Greci nei loro T u o n i , o Modi . 206. Serie ek-
mentare delle Voci , e Suoni nel Modo L id io . ibid. 

Lettere Romane efprimenti Ie Voci dei Cantanti foftituite alle Greche 
da S. Gregorio. 393. 394. 395- fegnate per linea r e t t a , alcune ma-
jufcule e grandi indicanti le voci g rav i , altre piccole , le voci acu
te . Z77. fegnate or fopra, or lotto , fecondo la diverfita d' acutez
za , e di gravi ta . Z78. erano anche m ufo, al riferire del P. Ma-
bilione , avanti del IX . fecolo. ibid, kcondo D . Pietro Cerone furo
no frappofte fra le l i n e e , ed i fpazj. z3i. 

Leviti itabiliti da David Cantori cogli S t rument i , per fervire al culto 
di D i o , conitituendo come loro Principi e D.rettori Afaf, E n u n , 
6c Etan. 45. 46. furono diftribuiti in tante claffi , e loro prefcritte 
le leggi da offcrvarfi cotidianamente nel Tempio - 54. 55. 

J<idio , vocabolo efprimente/ uno dei Tuon i , o Modi de' G r e c i . 206. Ca-
&itteri Qreci efprimenti le Voci, e Suoni particolari di quefto Mo

do 

I 
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d o , o Tuono. ibid. Cantilena dello fteffb Modo, e da thl pubMica-
ta . pag. 207. fuoi Efpofitori diverfi nell'efporla. 208. 209. 2to. 

Linee due introdotte da Guido Aretino, fra le quali frappofe i Punti 
caudati, T una colorata col minio , fegnata ful̂  principio alcuna 
volta con un F. indizio della Chiave di F fa u t , 1' altra colorata col 
giallo fu '1 principio akuna volta diftinta con un C. indizio della 
Chiave di Cfo l fau t . Z84. ridotte le fuddette linee al numero di 
quattro nel fecolo XIII. 399. 

Lira , che in luogo di Cetra, o Cinira vien chiamata dal fagro Tefto» 
433. di che compofta, e numero delle di lei Corde, vedi Cetra. 
Lira di tre Corde attribuita agli Egiz j , e di fette inventata da 
Mercurio , fu da Terpandro portata ai medefimi Egizj. 80. non ef-
ferci lumi fufficienti per diftinguere la di lei fcnra da quella del 
Salterio, Cetra, Teftudine, Liuto o Arpa , ma folamente fi racco-
glie dall' autorita di Scaligero, effer compofta la Lira dei tekhio 
d'una Teftudine, e la Cetra di legno, 435. Lyra mendievtum, vedi 
Sinfonia > 

Litania , vedi Kyrie eleifon. 
Longino Scrittor Greco, Suoni Parafoni da effo accennati, variamente 

interpretati , quali fieno. Z71. 
Luciano Gentile deride i Criftiani della primitiva Chiefa per il loro di-

giuno di piu giorni , ed il vegiiare tutta la notte , cantando Inni 
(_o iian Salmi) . 359. 30"o. 

Mabillon ( P. D. Gioanni Monaco della Congregazione di San Mauro)» 
vedi Monaci, 

Macrobio, di lui tefto, da cui TAb. Fraguier rileva, che appreffo i Gre» 
ci foffe in ufo il noftro Contrappunto. Z72. 

Madrigale pofto in Mufica dal Cav, Eicole Bottrigari, ufando il Genere 
Cromatico di Didimo. 313. 

Maneries, vocabolo efprimente le Intonazioni de 'Salmi, 36"8« 420. 
Manero , vedi Cantilena Egizia , 
Manfto, vocabolo, di cui fi fervirono i Greci per indicare il Canto di 

varie parole fu d'una fteffa Voce, o Suono. 325. 
Marcello {Benedetto Nobif Uomo Veneziano) , fuo Efempio pratico della 

Quarta come fia Diffcnante. 286. 
Marchetto da Padova voile divifo il Tuono in cinque parti, nel qual 

fentimento fu pofcia feguito da Gioanni Tin&oris, P. Bonaventura 
da Brefcia, P. Pietro de Cannutiis, Fabbio Colonna, Francefco Ni-
ge t t i , e da D. Giovammaria Cafini, pz. fcriffe contro a Maichetto 
Profdocimo de Beldemandis da Padova, ibid, fu feguace di Boezio, 
non ammettendo che il Tuono maggiore . 272. 

Maria profeteffa Sortlla di Aronne, dopo il paffaggio del Mar roffo, 
affieme con tutte le Donne Ebree accompagno il Cantico di Mose 
coi Strumenti. ap. con qual R i t o , e quali fi foffero tali Strumen
t i . ibid. & 40, 

Ma* 
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Marot {Clements') , traduffe affieme con Teodoro Beza i Salmi in lin

gua Franzefe, il Canto de' quali fu compofto da Guglielmo Franc . 
pag. 384-

Martene ( P. D. Edmondo della Congregazione di S. Mauro"), vedi Monaci . 
Meleziani Eretici condannati nel primo Concilio di N icea , perche in-

decentemente accompagnavano il fagro Canto de' Salmi collo sbat-
t imento delle mani , e co' fal t i , e col fuono di molte campanelle* 
appefe ad una fune. 382. a quali fi oppofe S. Atanagio, come at-
tetta Teodoreto. ibid, introducendo nella fua Chiefa d'Aleffandria 
un Canto grave , e moderato, cioe il Feriale. 42Z. 

Melodia , qual fia. 88. come fia differente dall 'Armonia preffo gli An
t i ch i , e preffo i Moderni . Z75. ogni Parte da fe deve fare una pia
cevole Melodia nel noftro Contrappunto . 203. 204. piu Melodie com-
pongono 1' Armonia de' Modern i . 2P7. 

Melopeia, o fia Facolta di comporre il Can to , xi. 12. una delle fette 
parti della Mufica Greca. 212. 

Menfurabile, vocabolo ufato per efprimere il noftro Contrappunto com
pofto di Figure di vario valore . 1P7. 

Merula {Cav. I arquinio), fua compofizion Muficale d' un Confitebor, il 
di cui Baffo coutinuo, o fia O r g a n o , replica ottantacinque volte 
1'ifteffa Aria . 214. 

Merfennio ( P . Marino delT Ordine de1 Minimi di S. Francefco di Paola^) 
dimoftra come la Quarta , Confonanza perfetta , fia piu grata ver
fo 1' acuto, che verfo il g rave . 280. come le Compofizioni armoni
che fono piii eleganti , quanto le fue Parti fono maggiori di nu
m e r o . 322. defcrive il numero de 'Suoni formati dal Trombone. 
42p. 430. e dalla T romba . 43Z. 432. fuo fentimento fopra il Salte
rio degli Ebiei . 434. fopra la Ce t ra , e la L i r a . ibid. & 345« 

M t t r i c a , fpezie di Mufica, qual fia. zz. z2. 
Mezilothaim , vocabolo Ebraico efprimente certi campanell i , di cui eran 

forniti i T impani degli Antichi . 31 . 
Mift ione, o Miftura, unione dei Gener i . zzz. del Genere Diatonico col 

Cromatico. zz2. del Diatonico coll 'Enarmonico . ibid, del Croma
tico col l 'Enarmonico. ZZ3. di tutti tre i Gener i . ibid, come foffe 
praticata . ZZ4. iff feq. difficolta , che occorrono nella Miftione. Z27. 
differenza, che paffa tra la Miftione , e la Mutazione. 300. 301. 313. 

Mifto, o fia unione del Tuono Autentico col fuo Plagale . 329. vocabo
lo col quale fu anche indicata fpezialmente 1' Intonazione del Sal
mo In exitu. 4Z4. 415. 

Mobi l i , o Alterabili diconfi que 'Strumenti , il Suono de'quali p u b , ad 
arbitrio del Sonatore, renderfi piu acuto, o piu grave. 3Z7. 

Mobi l i , Suoni medij del Tetracordo, defcritti da Euchde, a differenza 
degli e l t remi , che fono ftabili. 240. 

Modi , vedi T u o n i . 
Modulazione, appreffo gl i Antichi , fecondo il Za r l ino , era il Movi

mento , che fi faceva da un Suono all' altro per diverfi Interval l i , 
P p p e ap-

1 
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e appreffo i Moderni e il paffaggio, o cambiamento , che fi fa da 
un Tuono ad un al t ro , detta percio Circolazione, che gl i Antichi 
chiamarono Mutazione di Tuono . pag. 325. 328. 

Mol le , fpezie dei Generi Diatonico, e Cromatico fecondo Ariftoffeno. 
z i8 . Z58. e fecondo Tolomeo. zz8. i6x. 

Monaci d' Oriente , e d' Oecidente, loro leggi prefcritte fopra il Canto 
d e ' S a l m i . 3<5"<5*. 367. niuna innovazione di tal Canto ritrovafi fat
ta da effi, ma fempre lo fteffo dalla primitiva Chiefa praticato, 
e che dopo S. Gregorio prefe il nome di Gregoriano, confervarono 
coftantemente, come lo dimoftra Monfignor Giovanni Caramue-
l e . 370. 371. fopra t u t t i , i dottiffimi , ed eruditiffimi P P . DD. 
Mabillon , Martene , d' Achery , Montfaucon , de Jumillac Monaci 
della Congregazione di San Mauro, nel riandare i fecoli Benedit-
t i n i , nell' efaminare i Riti Monaftici , e il Canto Ecdefiaftico, 
niuna menzione di mutazione nel Canto Salmodico, alTerifcono 
aver ritrovata. 369. 370. alcune Intonazioni , chiamate Monaltiche , 
efpoite nella Tavola IV. devono noverarfi tra le pofteriori a S. Gre
gor io . 406*. 407. 

Monaulo, Strumento dal quale, per teftimonio di Juba riferito da Ate
neo fe ne fervivano gli Egizj ne' Carmi nuziali . 80. 

Mondana , vedi Mufica. 
Montfaucon ( P . D. Bernardo della Congregazione di S. Mauro} , vedi 

Monaci . 
Mose fu inftruito dagli Egizj nell' Aritmetica > Geometr ia , R i tmica , 

Medfcina, e nella Mufica. 28. dopo il paffaggio del Mar roffb 
canto affieme con gli Ebrei il celebre Cantico in lode , e ringra-
ziamento a D i o : Cantemus Domino , &c. feguito da Maria profetef-
fa capo del Coro femmini le . 29. qual Rito foife da effi praticato, 
e con quali Strumenti foffe accompagnato quefto Cantico . ibid. 
& 30. 

Mufe defcritte da Diodoro di Sicilia , parlando di Ofiri , quali foffero 
preffo gli. Egiz j . 78. 

Mufette , vedi Cornamufa. 
Mufica , preffo gli Antichi , era f Armonia , che nafce dalla proporzione 

delle cofe tutte create. 8. varie fue divifioni . 9. iff feq. 
Mufica Colorata, fpezie di Mufica trafportata fuori del Genere Diatoni

co col mezzo del $ , o del b. detta anche Mufica Alterata, Falfa , 
Finta , o Congiunta . 97. 

Mufica ne ' Convi t i , qual foffe prelTo gli Ebre i . 61. 62. 
Mufica nelle Efequie, qual foffe preffo gli Ebre i . 63. 64. 
Muiica Greca, fette di lei par t i , i Suoni , gl ' Intervalli , i Gener i , i Si

ftemi , i T u o n i , Ie Mutazioni , Ia Melopeia , o fia compofizione 
del Canto . 212. 

Mufica Mondana , ravvifata dai Greci nel movimento dei Cieli , nell' 
unione degli E l emen t i , e nella varieta de' 1 empi . p. 

Mufica Pra t ica , che Attiva ancor chiamafi , e quella > che efeguendo 
con 
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con artifizio i precetti della Teorica, giunge a dilet tare. pag. zz. 
dividefi in Ufuale , e Narrat iva. ibid. 

Mufica Strumentale, confifte nella grata combinazione delle Voci, e nel 
Concerto degli Strumenti . 9. vien partita da Francefco Salina in 
tre Spezie, cioe in Mufica , che move , ed alletta col mezzo de ' 
noftri Senfi , che ,alletta, e move T Intelletto , e che f uno e f al
tro move ed a l le t ta , loro fpiegazione. ibid, iff zo. 

Mufica Teorica, o fia Speculativa, c.ontempla i pr incipj , Ie cagioni , Ie 
proprie ta , e gli effetti di qualunque Armonia dilettevole. zz. divi
defi in Fifica, ed Artif.ciale. ibid. 

Mufica Umana confidera il confenfo perfetto delle potenze dell' An ima , 
dei Senfi, e delk parti del Corpo; T ordine di tutte le Scienze ed 
Ar t i , e la convenienza delle Leggi d' ogni Repubblica, e R e g n o . 9. 

Nablo , Nabl io , Nau lo , Nebel , vocaboli efprimenti il Salterio degli E-
brei , di lui invenzione attribuita da alcuni Efpofitori a Jubal. 16. 
17. 18. a tmbui ta anche ai Fenic i . 72. era compofto il Nablo di 
dieci Corde , e fecondo Giofeffo Ebreo di dodici , e percotevafi col
le di ta . 434. 435. varie di lui forme delineate. 436. 

Neemia affieme con Efdra, fotto la condotta di Zorobabele, ritorna 
do; o la fchiavitu nella Giudea per riedificare il Tempio , e Ie mu-
ra di Gerofolima col culto antico , e foknne rito de' Muficali Con
cern . 344- 3.5-

Neffo , forta di Canto preffo i Greci , qual foffe. Z2p. 
N e u m a , chiamata ancora Paufa, Virgola, Sbarra, Refpiro, Dift inzione, 

e Stanghetta; ella e una linea frappoita ad un qualche numero di 
Note , che taglia le quattro linee paraklle del Canto , in effo in
trodotta dopo 1' XI . fecolo , per indicare al Cantante la paufa , o 
refpiro , e dividere i fenfi delk pa rok . 379. 380. fu anche chiama
ta Neuma la Sequeir.a fol ta cantarfi nella Meifa dopo 1' Epiftola , 
o il Canto fu'1 fine dell 'Antifona, o un certo tratto di N o t e , che 
fegue f Alleluja . ibid. 

N k o l a i t i , Eret ici , i quali rigettarono 1'antico Ecclefiaftico Canto de' 
Salmi . 385. 

Nota Carattenftica , o Pr incipak, che nelle Intonazioni de' Salmi regola 
tutte le Sillabe , le quali precedono la Cadenza media , e la Finale . 
377. Nota R o m a n a , o fian lettere con le quali San Gregorio noto 
1'Antifonario da effo corretto. 393. 39-. 39%. 

Note del Canto Fermo o Figura to , ebbero origine dai Punti quafi ro-
t o n d i , che in progreffo fi nduffero ad effer quadrati . x86. Z87. va
ria loro pofizione, indizio dell'acutezza o g rav i ta , varia loro for* 
ma indizio della diverfita del valore . 190. rpt . 

Nova Maneries, Novus Modus, vocabolo ufato per efprimere V Intona
zione dell' In exitu. 420. 

Novita introdotte nel Canto F e r m o , condannate da' Somali Pontefici j, 
e Concilj. 410. 4n. 

P p p a • . Nu-
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Numeri ufati in luogo delle N o t e , o Figure , come appreffo Roberto F lud , 

P. Merfennio , P. Kircher, Gio: Andr. Angelini Bontempi , P. Ga-
fparo Scotti , e fingolarmente Monf. Rouffeau. pag. 204. 

Oddone (Abbate Clunlacenfe) introduffe alcune lettere , o fian cifre 
per indicare le Voci. pag. z8o. a qual numero riduceffe le Corde 
del Siftema Maffimo. 235. 

Odica , Spezie di Mufica prat ica, che riguarda il Ballo , e i varj mo
vimenti dei Canto , e del Suono. zz. Z2. 

Offertorio, di lui Canto corretto da S. Gregorio. 392. 
Oiimpo , fecondo Ariftoffeno riferito da Plutarco , ritrovb il Genere 

Enarmonico . Z23. 
Orazio Poeta , di lui de t to , dal quale Monf. Burette concede ai Greci 

ii Contrappunto alia Terza . Z72. Z73. 
Ordini di Melodia. 402. vedi Rito del Canto de' Sa lmi . 
Organ ica , una delle parti della Mufica Pratica. z t . vien defcritta effere 

1' efecuzione degli Organi na tura l i , o degli Strumenti artifiziali. za. 
Organi f t i , effere loro neceffario 1' ufo del Trafporto , come dimoftra il 

Za r l i no , per comodo del Canto Fe rmo . 332. 
Organizare , vocabolo antico ufato per efprimere il Contrappunto. 297, 
O r g a n o , qual foffe preffo gli Antichi . 17. chiamato preffo gli Ebrei 

H u g g a b . z8. non deve intenderfi il perfetto Organo ldraulico, o il 
Pneumatico de' noftri tempi , ma la femplice unione di varie can
nuccie di differente lunghezza . ibid. 

O r n a m e n t i , detti anche Paffaggi, proprj del Canto Figurato , come di-
fconvenienti nel Canto Fermo , vietati dai Sommi Pontefici , e dai 
Concilj . 410. alcuni defcritti da Monf Nivers . 4ZZ. 

Ortells {D.Antonio Teodoro Maeftro di .Capella nella Metropolitana di 
Valenza), di lui efempio pratico della Quarta come fia Diffo
nante . 282. 

Of t ina to , vedi Contrappunto. 
Ottava la prima fra Ie Confonanze perfette. 174. non foffre alcuna AI-

terazione, o piccolo fvario, ne preffo de' Greci in veruno de loro 
Sif temi , ne preffo de 'Moderni nel Siftema Partecipato. 231. atf7-
259. compofta della Q u i n t a , e della Quar t a , fua Proporzione. 
230*. 237. e del Genere moltiplice. 289. di lei divifione Armo
nica , ed Aritmetica. 239. 240. qualunque Intervallo Confono, o 
Dilfono ad effa aggiunto , refta dell' ifteffa Spezie. 238. compofta di 
fei Tuoni maggiori diviene Diffonante. 2<?3- ed eccedente un Com
m a ant ico. 264. un Comma moderno. 255. nel Contrappunto mo
derno vien divifa in dodici Semituoni . 314. 

Ottava doppia , chiamata Difdiapafon , e del numero delle Confonanze 
perfette, replicate. 232. 236". fua Proporzione. 238. 

Ottave , e Quinte di feguito , perche proibite nel noftro Contrappunto, 
ce lo avverte il Zarl ino. 323. Monf. Joachim Quantz foggiunge ef
fere a' noftri giorni quafi 1' unica Regola direttrice del moderno 
Contrappunto. 189. P a n * 
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Pandura, Strumento, fecondo Pi tagora , inventato dai Troglot id i , e fab-

bricato dal Lauro , che nafce nel Mare . pag. 73- S. Ifidoro perb , 
fondato ful detto di Virgilio 1' attribuifce a Pane , che i Gentili 
riconofcevano Dio de' Paftori , e vuole , che foffe una fpezie di Fi
ftola , o Siringa . 74. 

s. Paolo Appollolo efortb gli Efefi , i Coloffenfi , ed i Corinti a dar lodi 
al l 'Alt iff imolddio.coi Sa lmi , con gT I n n i , e coi Cant ic i . 354 Io 
fteffo Appoftolo affieme con Silla , nella Ci t ta di Filippi in Mace
donia , fecero fulla mezza notte rifonar quelle Carceri di fagri Can
t i . ibid. 

Para&er , vedi Tuoni aggiunti . 
Parafoni Suoni , quali fiano. Z7t„ 
Partecipato , e una miftura del Genere Diatonico col Cromatico , e d' al

cun altro intervallo neceffario al noftro Contrappunto. ZZ4. in ogni 
di lui Tetracordo le Corde fono fei , e cinque fono i G r a d i , o In
terval l i , loro defcrizione. zz8. alcune di lui Corde nominate Cro
matiche piu tofto dal fito, che dalla mifura dell' Intervallo . ibid. 
Suoni , o Corde del Partecipato, fono negli Strumenti ftabili lon-
tani dal giufto, quanto puo foffrir f Ud i to , 120. Scala del Parteci
pato per $!., e per b•, ove fono accennati gli Intervalli Diffonanti 
per ferie. 132. 133. T34. per Salto. Z37. Z38. tutti gli Intervalli di 
quefto Genere , fuori dell' Ot tava , fi fcoftano neceffariamente negli 
Strumenti ftabili per un Comma > o piu o meno dagli Intervalli 
d e ' G r e c i . 231. 232. Riduzione del Partecipato per gli Strumenti 
accennati . 318. 

P a r t i , che compongono il noftro Contrappunto, cioe Soprano, Contral
t o , Tenore , e Baffo, quanto e maggiore il loro numero , altrettan-
to accrefcono 1' artificio. 322. proprieta di ciafcuna. ibid, iff 377. 
certo accrefcimento di P a r t i , non accrefce T artifizio. 323. 

Paufa , vedi N e u m a , o Interpunzione . 
Pentacordo, detto anche Quinquecbordrum , Inftrumento ufato dai Sciti. 74. 
Percuffione, vedi Diffonanze de' Moderni . 
Perrauit { Monf. Claudio) affieme con Monf. Burette fopra un detto d'At-

teneo , d' Orazio > e di Plutarco, accordano ai Greci il Contrappun
to alia Te rza . Z73. 

Pert i ( Giacomo Antonio) , fuo Efempio pra t ico , come la Quarta fia 
Diffonante. 288. 

Petrobrufiani Eretici condannarono il Canto Ecclefiaftico de' Salmi. 385, 
Pez i a , forta di Canto preffo d e ' G r e c i , qual foffe. Z28. 129. 
Phtongus, vocabolo latino efprimente uno degli otto Tuon i . 398. 
Pipino Re di Francia , fua folkcitudine affieme col di lui Fratello San 

R e m i g i o , o fia Remedio Vefcovo di Roano , accio i Francefi ap-
prendeffero perfettamente il Canto Romano . 395. 

Pi tagora , fe fia ftato il primo a ftabilire le Proporzioni degli Intervalli 
Muficali E a t , 

Piatone, in qual forta di Mufica, fecondo gli Egizj, voile foffero in-
ftruiti 
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ftruiti i Fanciulli. pag. 77. paffo dello fteffo Piatone, dal quale 1'Aba
te F'raguier cerca dedurne il Contrappunto in ufo ai Greci . Z72. 

Plagale, vocabolo efprimente uno dei quattro Tuoni collaterali ai quat
tro Autentici . 327. 

Plet t ro , col quale, fecondo Giofeffo Fbreo , percotevafi la Ce t r a , Cini
r a , o L i r a , il chp vien negato da Monfignore Boffuet. 435. 

Plinio , il g iovane, fcriffe all ' Imperatore Trajano , che i primi Criftia-
ni adunavanfi prima della luce a cantar Inni a vicenda. 359. 

Plutarco, di lui d e t t o , dal quale Monf. Burette , e Monf. Perrauit con-
cedono ai Greci il Contrappunto alia Terza . Z73. afferifce effere 
perduto ai fuoi tempi il Genere Enarmonico. z io . 

Poefia compagna della Mufica. 4. qual foffe preffo gli Ebre i . 47. 48. 
Poetica, 0 fia facolta di far Poefie , una delle parti della Mufica Prati

ca ufuale preffo i Greci . zz. z2, 
de Podio (Guillermo) , feguace di Boezio non a m m i f e , che il Tuono 

maggiore . 272. 
Prefazioni , loro Canto corretto da S. Gregorio. 392, 
Protus, vocabolo efprimente il primo dei Tuoni Ecclefiaftici. 327. 
Principio d' Intonazione de' Sa lmi , verfi efprimenti il loro Canto in 

ogni Tuono. 374. 375. 
Pfallam , come variamente dagli Efpofitori interpretato. 37. 38. 4<5". 47. 
Punti efprimenti le Voci del Canto , introdotti dopo 1' ufo delle lettere, 

prima femplici , dopo talvolta caudat i , e talvolta ancora colle co
de , quando unite , quando fciolte , e quando tortuofe a forma di 
geroglifici . Z83, loro efempio. 184. diverfa lor forma efprelfa con 
varj vocaboli , c ioe : Vii gas, Clines, Qiiilijmata, Puntta, Podatus. 
183. frappofti da Guido Aretino a due l inee, una gialla indicante 
la Chiave di C fpi fa u t , T altra col minio la Chiave di F fa u t . 
z84- diftinti i Punti con altrettante l inee , quante fono le voci da 
effi indicate, ognuna delle quali linee e fegnata fu '1 principio con 
una lettera delTAlfabetto Greco, o Lat ino. Z85. Efempio d'una Can
tilena antica del fuono Mixolidio fegnata con i Pun t i . z3d". 

Q u a r t a , una delle Confonanze perfette de 'Grec i . Z74. e de 'Mode rn i . 
277. iff feq. detta Tetracordo, perche compofta di quattro Corde, o 
Suoni. 90. di lei Proporzione. 237. nella divifione Armonica dell 
Ottava e collocata la Quarta nella parte acuta fopra della Q u i n t a . 
239- nella divifione Aritmetica nella parte grave fotto delia Quin
t a . 240. di lei F i g u r e , o Spez.e , perche iieno t r e . 242. Efempio 
di ciafcuna Spezie , o F igura . 243. di quanti e quali Intervalli fia 
compofta nel Genere Diatonico. 244. eccedente un Comma ant ico, 
e moderno diviene Diffonante. 264. 26%. di lei Temperamento ne
g l i Strumenti ftabili del Siftema Partecipato. 263. viene nel Tem
peramento degli Strumenti ftabili accrefciuta d' una parte del Com
m a , di cui viene diminuita la Quinta . 275. 276". , perche fia po
fta nel numero delle Diffonanze dar Moderni . 276, ufq. ad . 28z. 

Efem-
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Efempj pratici , come la Quarta fia Diffonante . pag. 282. iff feq. 

Quarta maggiore Greca , fua Proporzione fimile al Tritono de' Greci . 
255. de' Moderni , fua Proporzione fimile al noftro Tr i tono. ibid. 

Quinquecordo , vedi Pentacordo. 
Q u i n t a , una delle Confonanze perfette tanto preffo de' Greci , che de' 

Moderni- Z74. di lei Proporzione. 237. divifa Armonicamente in 
due Terze , la maggiore verfo il grave, e la minore verfo f acuto. 
349.250. Aritmeticamente la Terza minore verfo il g rave , e la 
maggiore verfo T acuto. ibid, di lei Temperamento negli Strumen
t i ftabili del Siftema Partecipato. 253. per 1' ecceffo d' un Comma 
antico , o moderno diviene Diffonante . 254. 26*5. viene diminui ta 
d' una parte del C o m m a , di cui viene accrekiuta la Q u a r t a . a<?7. 
275. 

Quin ta falfa de' Greci , fua Proporzione. 255. de' Moderni . ibid, 
Quinte d i feguito, perche proibite , vedi Ot tave . 
Quintadecima , vedi Ottava doppia. 

Rameau ( Monfieur) celebre Scrittore di Mufica Teorica, e Pratica de* 
noftri g i o r n i , fua defcrizione del Rovefcio d ' A r m o n i a , o f i a , fe
condo il Zar l ino , Cambiamento delle Parti nel noftro Contrappun
t o . 279. fuo Efempio pratico, come la Quarta fia Diffonante. 283. 

Rami {Bartolom-o) fu il primo a pubblicare la neceffita. dei Tempera
men to . 272. contro di effo fcriffe Nicolo Burzio, al quale fi oppofe 
Gioanni Spadario. 273. 

Reginone ( Abbate Prumienfe ) , fua Correzione fatta all' Antifonario fu sl 
fine del IX. fecolo. 399. di lui efpoiizione delle Formole antiche 
deiie Intonazioni dc' Sa lmi . 405. 

Regiitri dell' Organo , loro Suoni formano una ferie d' Ottave , alcuna 
delle quali fono tramezzate dalle Quinte . z8p. 

Relazione Armonica, e Melodica , qaah fiano . 297. 298. 30Z. Relazio
ne , che hanno le Parti del noftro Contrappunto con la piu g rave , 
o Fondamentale, e fra di loro. 322. 

Relazione Armonica nel Contrappunto, defcritta dal Zer l ino , quale fia, 
e con quali avvertenze debba praticarfi. Z02. Z03. Efempio del Zar
lino , e del Cerone . ibid. 

s. Remigio , o fia Remedio {Vefcovo di Roano), vedi P ipp ino . 
Remijfto , o Rimeffo , movimento deila Voce, che dall' acuto difcende al 

grave. 325. vedi Intenfo. 
Refponforj, loro Canto corretto da S. Gregorio. 3pr. 
R e t t o , e Ricorrente, fpezie di Canto preffo de' Grec i , quali foffero. 129. 
Rifoluzione, vedi Diffonanze de' Moderni.. 
R i t o , nei Canto dc' Salmi da Davide ftabilito. 403, 404. dalla Chiefa 

divifb in Feftivo, Feriale , Cantico , e Soknne , o Introito . 378. 
379- ddigenze ufate da S. Gregorio per il perfetto ftabilimento del 
R u o . 39i. iff feq. 

Roffi {Lemme), a qual numero riduceffe ie Corde del Siftema Maffi
mo. 
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mo. pag. 235. di lui Serie degl' Intervalli del Siftema perfetto, o 
Sintono per gli Strumenti mobili, e del Siftema imperfetto, o 
Partecipato per gli Strumenti ftabili. 3Z8, efpofizione della fuddet-
ta Serie . 3zp. 320. 

Rovefcio d' Armonia, o fia Cambiamento delle Parti del Contrappunto 
defcritto dal Zarlino, e da Monf. Rameau. 279. 

Sacerdoti Ebrei deftinati da Mose per il Suono delle fagre Trombe. 34. 
Sacerdoti Egizj , fi fervivano nelle Funzioni d' Ifide del Siftro. 79. 
Sagrifizj de' Gentili celebrati , fecondo Macrobio, con i Suoni Muficali, 

appreffo varj colla Lira, e con la Cetra, appreffo alcuni colle Ti
bie , e con altri Muficali Strumenti. 23. 

Salina {Francefco) , fua divifione della Mufica, vedi Mufica Strumenta-
le . Nega ai Greci il noftro Contrappunto. Z70. condanna il Gaffu-
»io, perche ora feguace di Pitagora, e di Boezio , ed ora di Tolo
meo . 272. 

Salmi , e loro Canto predetto dal Santo Re David doverfi confervare , 
non folo nel Tempio di Gerofolima , ma nella Chiefa da tutte le 
Genti , e Popoli della Terra fino al finire de'fecoli. 356. 357. 358. 

Salmo femplice , di lui proprieta, fecondo S. Ilario, d' effer cantato 
coll'accompagnamento di qualche Strumento, 30. Salmo—Cantico » 
al quale precede il Suono degli Strumenti, e Cantico—Salmo, nel 
quale il Suono fegue al Canto, ibid. 

Salomone dichiarato dal fagro Tefto peritiffimo nella Poefia, e nella 
Mufica. 55. efegui gli ordini paterni prefcritti dal Santo Re David 
ftabilendo nel Tempio i Cantori, e Sonatori. ibid. 

Salterio, detto anche Nablo, di lui invenzione attribuita, fecondo al
cune Verfioni, ed Efpofitori a Jubal. Z5. iff feq. da alcuni vien de
fcritto fimile all' Arpa. 39. dieci erano le di lui Corde, fecondo il 
fagro Tefto, e dodici fecondo Giofeffo Ebreo. 434. era al di fopra 
il di lui corpo concavo, e traforato , da cui rendeva il Suono. 3Pt 
435. Varie di lui forme delineate. 435. 

Salti , quali fiano, e come differikono dai Gradi. Z05. quali vengono 
proibiti .nel Canto Fermo, e nel Figurato . Z02. Efempio dei proi
biti nei Generi Diatonico, Cromatico, ed Enarmonico. Z35. i3&* 
nel Partecipato per "$ , e per b. 137. 138. 139. 

Sambuca, Strumento Orientale , che pafsb ai Greci, invenrata fecondo 
Ateneo da Sambice, e fecondo Svida da l b k o . 70. Clemente Alef-
fandrino attribuifce Ja di lei invenzione ai Troglotidi. 73< 74« fk-rfi-
r i o , Papia > e Turnebio la defcriffero per Strumento da Corde di 
forma triangolare . 70. e S. Girolamo , S. Ifidoro , il Lirano, ed 
altri per Strumento da fiato , a guifa di Flauto , compofta di un 
ramo dell'albero Sambuco . 71. 

Scala, quale fia nella Mufica, e di che compofta. 88. detta Siftema dai 
Greci.' 106. del Genere Diatonico, Cromatico, ed Enarmonico. 89. 

Schophar, vocabolo appreffo gli Ebrei efprimente ia Tromba. 425̂  
Sci-
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S c i t i , furono i p r i m i , i quali ufarono un certo Strumento chiamato 
Pentacordo , detto anche Quinqueiordium. pag. 74. 

Seconda, uno degli Elementi del noftro Contrappunto , fi divide in 
magg io re , ed in m i n o r e . 302. la Seconda Magg io re , che dicefi 
anche Tuono , e di due forta , loro Proporzione . ibid, la Minore , 
detta Semituono , e di quattro forta , loro Proporzione. ibid, la Se
conda del Contrappunto moderno , e fempre Maggiore . 330. Spec
chio , o fia Efempio delk feconde Maggiori , e Minori in ogni 
Tuono per tutto il corfo d' un ' Ottava nel Siftema perfetto , o Sin
tono . Vedi la Tavola p r i m a . 

Sela , vocabolo, che trovafi fovente frappofto nel Tefto Ebraico dei Sal
m i , il quale corrifponde al Greco Diapfalma, varie di lui inter-
pretazioni degli Efpofitori. 50. 5Z. 

Semidiapente d e ' G r e c i , e de 'Modern i , loro Proporzione. 255. 
Semi tuono , o vocabolo appreffo de' Greci , che non efprime un mezzo 

Tuono , ma il refiduo , che da due Tuoni maggior i manca alia 
Q u a r t a , e chiamafi L i m m a , o Semituono m i n o r e , di lui Propor
zione . 243. il reftante del L imma per compimento del Tuono mag
giore , forma un Semituono maggiore chiamato Apotome. Sua Pro
porzione . 245. La differenza, che paffa dal Semituono maggiore 
al minore forma il Comma de' Grec i , di lui Proporzione. ibid. 

Semituono mode rno , varie di lui fpezie, Maffimo, e fua Proporzione. 
245. Maggiore , e fua Proporzione . ibid. Med io , di lui Proporzio-
n e . ibid. Minore , di lui Proporzione . ibid. Semituono detto comu-
nemente Diefis Enarmonico moderno , di lui Proporzione. 316. 
Minimo , di lui Proporzione. ibid. 

Serie dei Suoni , e delle Voci, dette ancor Scale, o Siftema. 106. alcune 
concordi , e grate all' U d i t o , vedi Suoni Concinni ; altre difcordi, 
ed ingrate all' Udito > percio aliene dalla Mufica , vedi Suoni In
concinni . Serie di Tuoni magg io r i . Z47. di Tuoni minor i . Z48. d i 
Tuoni magg io r i , e mino r i . Z49. di Semituoni magg io r i . Z50. di 
m i n o r i . 151. di Semituoni magg io r i , e m i n o r i . Z52. tutte le fuddette 
Serie ridotte in u n a , da cui rilevanfi in ciafcuna i difetti degl* 
Intervalli di Q u a r t a , e di Quin ta , e fpezialmente dell' Ottava , ed 
il rifcontro del Siftema di Tolomeo. Z53. Z54. Z55. Serie deg l ' In 
tervalli Greci paragonata con la Serie degl' Intervalli per $ , e pes 
b. neceffarj al noftro Cont rappunto , ove fi rileva di quali foffero 
privi i Greci . 303. 

Sefta conftituita dall' unione Geometrica della Quarta , e della Terza , 
divideli in Maggiore , ed in Minore . 250. la Maggiore compofta 
d' una Q u a r t a , e d' una Terza magg io re , di lei Proporzione, e di
vifione Aritmetica. 25z. Proporzione, e divifione Armonica della 
fteffa. 252. La Sefta Minore , compofta d' una Qua r t a , e d' una Ter
za minore , non ammet te divifione Armonica , ne Aritmetica . ibio*. 
di lei Proporzione , 0 fia ia Terza minore verfo il g rave , o verfq 
1' acuto. 2j£. 

Q_q q Seftt 
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Sefte nel noftro Contrappunto feguono la natura delle Terze. pag. _8«j. 

330. 331. di Diffonanti, che erano preffo gli Antichi, come divenif-
fero Confonanti . 289. 

Settima compofta delia Quinta, e della Terza, dividefi in maggiore , 
ed in minore. 253. la Maggiore e compofta della Terza maggiore, 
e la Settima minore della Terza minore. ibid, fe Ie Terze, o mag
giori , o minori faranno Diffonanti, diconfi Settime Greche , loro 
Proporzione. 254. fe le Terze fuddette faranno Confonanti, diconfi 
Settime moderne, loro Proporzione . ibid, il noftro Contrappunto 
richiede la Settima maggiore. 330. 

Sillabe, di cui fi fervi il Gaffurio in luogo delle Note , per indicare il 
Canto deh" Inno di S. Gioanni Battifta. 17T queant laxis, REfonare 
fibris, Mir a geftorum, 6tc. 182. 

Sinfonia, vocabolo preffo de' Greci efprimente la Confonanza. 68. 176, 
defcritta anche per uno Strumento muficale di forma alquanto lun
ga , folito portarfi dai Ciechi, ed a toccarfi colle dita, o per mezzo 
di una Rota di ferro, che col girare va ritoccando la Corda, detta 
percio Lyra mendicorum. 68. altri diverfi vocaboli, ed opinioni de* 
Scrittori. ibid, univerfalmente perb viene interpretata ia Sinfonia 
per V unione di varj Strumenti. 69. 70. 

Sintono, vedi Intenfo. Sintono di Tolomeo paragonato col Diatono di 
Pitagora, e col Diatonico d'Archita . 307. col Moile, e col Sintono 
d'Ariftoffeno. 398. e col Diatonico di Didimo. 309. col Molle, 
e coif Equabile dello fteffo Tolomeo. 3Z0. 

Sirj furono inventori d' un Inftrumento chiamato Triangolo , oTrigono, 
e dalla Siria furono condotti da Vero, al riferire di Capitoiino, dei 
Sonatori d' Inftrumenti da Corde, e da Fiato. 72 73. 

Siringa, Strumento, dal quale ha avuto origine I'Organo Z7. 
Siftema, una delle fette parti della Mufica Greca. 2Z2. col nome di Si

ftema chiamavano i Greci qualunque Serie d' Intervalli, ma fpeziaf-
mente la Quarta, la Quinta , 1'Ottava, e loro Compofte. Z74. f In
tervallo di Doppia-Ottava veniva chiamato da effi Siftema perfetto, 
e dai noftri Scrittori Maffimo. 96. 232. dividevafi dai Greci in Dif
giunto , di lui Efempio compofto di quindici Corde. 233. , ed in 
Congiunto compofto di diciotto Corde, di lui Efempio. 234. Ubal-
d o , e Oddone vogliono compofto il congiunto di dkcinove Corde, 
Guido Aretino di quindici, e 'I Frofchio, Zarlino, Gaifendo, e Lem
me Roffi di fedici. 235. Siftema perfetto , o Sintono di Lemme Roffi 
per gli Strumenti Mobili. 318. Siftema perfetto, o Partecipato del
lo fteffo per gli Strumenti Stabili. ibid. Riduzione del fuddetto Si
ftema Participato per gli Strumenti odiernamente ftabili. ibid- Efa-
xne de' fuddetti tre Siftemi. 3zp. 320. Suoni, o Corde del Siftema 
Partecipato. z2o. 

Siftro, Strumento uiato nell 'Egitto, fua defcrizione. 40. fua invenzione 
comunemente attribuita ad Ifide, e del quale i Sacerdoti Egizj fe ne 

fexviv«mo aeile, di J,ei funzioni, 79. noa difedatto alle ftraine, perd* 
da 

___ 
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fla Man'a Sorella d 'Aronne, nel paffaggio del Mar roffb, forfe fu ufato 
accompagnando colle Donne il Cantico di Mose . pag. 32. di lui for
ma delineata. 440. 

Solenne, vedi In t ro i to . 
Spataro, o Spadaro {Giovanni) fu'1 fine del Secolo XV. fi pofe a ravvl-

vare i Generi Cromat ico , ed Enarmonico, ridotti perb alia mode-
razione del Siftema Partecipato. Z25. fcriffe in difefa dei fuo Mae
ftro Bartolomeo Rami contro il Gaffurio, ed il Burzio . 273. 

Stabi l i , Suoni eftremi del Tetracordo, defcritti da Euclide, a differenza 
dei medj , che fono Mobili. 240. 

Strumenti di tre Gener i . 16. da F ia to . ibid, da Corde . Z7. z8. da Batte
r e . zp. 20. con quali fofie accompagnata l 'Arca dagli Ebrei nei due 
trafporti . 42. iff feq. quali ufati nel T e m p i o . 424. particolar defcri
zione di ciafcuno. 425. iff feq. Perche ufati nel T e m p i o , e non dal
la Chiefa ne' primi fecoli. 408. 4op. Suoni particolari de' Strumenti 
Ebraici defcritti . 442. iff feq. 

Strumenti d e ' M o d e r n i , alcuni Stabili , quali fieno. 133. c o m e , e perche 
in effi foffe introdotto il Temperamento . 270. 27Z. 275. 276. loro 
Q u a r t e , e Quin te come temperate . 263. 275. Strumenti Aiterabili , 
quali fieno . 133. 317- Stabili ai terabil i , o Mobi l i , quali fieno . 317. 

Suoni Conc inn i , Inconc inn i , Confoni , Diffoni , Antifoni , Uni fon i , 
Parafoni, quali foffero preffo d e ' G r e c i . 17Z. 290*. 

Suoni della Tromba retta degli Ebre i , quali foffero. 428. iff Jeq. del 
Trombone defcritti dal Zar l ino , e dal P. Merfennio. 429. della 
Tromba amovibile, e r ipiegata . 430. 43z. della Tromba degli Ebre i . 
432. del Sal ter io, e della Ce t ra . 436*. 437. 

T a m b u r o , vedi T impano . 
Taftatura degli Strumenti ftabili nel Siftema Part icipato, i di cui Tafti 

neri fervono per % dell' antecedente, e per b. del fuffeguente: fervo
no principalmente per dividere i Tuoni dei Tafti bianchi in due Se
m i t u o n i . zip. loro imperfezione, e fvario. ibid, iff 3x7. diligenze ufare 
da D. Nicola Vicentino, Fabbio Colonna, Gio: Batifta D o n i , Galeazzo 
Sabat in i , Nicoib Ramar in i , Francefco N i g e t t i , e D. Giovan Maria 
Cafiiii per levare tale imperfezione , e per introdurre in tali Stru
menti i Gene r i , Cromatico, ed Enarmonico. zip. 

Temperamento neceffario per ridurre Confonanti le Te rze , e Sefte, che 
erano appreffo gli Antichi Diffonanti. 258. 26*9. 273. Due furono i 
Temperamenti introdotti 1' uno antico , col mutare al lume certo delle 
Proporzioni uno dei due Tuoni maggiori in m ino re , V altro mo
derno al barlume incerto della Prat ica. 270. 27Z. 272. Scrit tori , che 
riconobbero neceffario il Temperamento , ed affaticarono per ridur-
lo alia poffibile perfezione, 273. 274. varj modi per introdurre il 
Temperamento . 275. 

•^Tempio eretto per comando di Davidde da Salomone, deftinandovi i 
Can to r i , e Sonatori a lodare la Maefta del S ignore , non meno 

Q_qq 3 fll»t. 
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mattina e fera, che nell' offerta degli Olocaufti, nei Sabbati , ed 
alkCalende, e in ogni altra Solennita. 54-55- nuova riedificazione 
del Tempio nell' anno primo di Giro col culto antico, e folenne 
Rito dei Muficali Concerti. pag. 544. 345. 

Tenore, vocabolo efprimente una delle Parti del Contrappunto. 377. varj 
di lui fignificati. ibid. 

Teorica Mufica, o fia Mufica fpeculativa, varie di lei divifioni. zz. Z2. 
Terze, e Sefte erano Diffonanti appreffo de' Greci. 289. per opera di Di

dimo , e di Tolomeo alcune di effe divennero Confonanti. ibid, iff 29$. 
ne reftarono pero Diffonanti non poche nel Diatonico di Didimo. 
309. nel Sintono, e Molle d'Ariftoffeno. 308. nel Molle, ed Equa
bile di Tolomeo. 310. furono ridotte tutte le Terze, e Sefte, si 
maggiori > che minori all' effere di Confonanti , per mezzo del 
Temperamento. 26*8. 269- la divifione Armonica, ed Aritmetica della 
Quinta ci dimoftra le Terze e Sefte maggiori, e mmori Confonan
ti . 249. 250. La Terza diftingue , e denomina a' noftri giorni il Com-
ponimento muficale . 33 z. la Sefta fegue la natura della Terza. ibid. 

Teftudine, vedi Lira. 
Tetracordo , Serie di quattro Suoni, Voci, o Corde, detto appreffo di noi 

Quarta minore. 90. ZZ4. la prima, ed ultima Corda del Tetracor
do immutabile. 1x6. le Corde medie mutabili fecondo la diverfita 
dei Generi . ZZ4. 1x6. nella miftione di due Generi le Corde fono 
cinque, e di tre Generi fono fei. ZZ4. nel Partecipato fono coitan-
temente fei. ibid, iff zz8. Tetracordi, altri fono congiunti, altri dif
giunti . 90. 91. di quattro Tetracordi e compofto il Siftema perfetto 
difgiunto. 233. di cinque il Siftema perfetto congiunto. 234. quan
do 1" ultima, e piu acuta Corda d' un Tetracordo ferve per prima > 
ed-e la piu grave del feguente Tetracordo, fi dicono due Tetra
cordi Congiunti . 90. quando fra T uno e V altro Tetracordo trovafi 
frappofto un Tuono , diconfi Tetracordi Difgiunti • ibid, iff 91. Di
dimo mutb nel Tetracordo il primo Tuono di maggiore in mino
re , e Tolomeo mutb il fecondo Tuono di maggiore in minore. 289. 

Tetrardus , o Tetrarchus , vocabolo col quale efprimevano il Quarto Tuono 
Autentico affieme col fuo Plagale , la di cui Corda finale e G fol re u t , 
e che corrifponde al Settimo, ed Ottavo Tuono Ecclefiaftico. 327. 

Tevo {P. Zaccaria Min. Conv.) accorda ai Greci il noftro Contrappunto. 
x66. 170. 

Tibia, uno de' Strumenti col quale fu incontrato Saulle da una fchiera 
di Profeti. 38. 48. di effa fe ne fervirono gli Ebrei ne' Conviti, co
me atteita il Profeta Ifaia. 62. e ne' Funerali, come defcrive f Evan-
gelifta San Matteo. ibid, iff 63. fu ufata anche la 'tibia dagli Egizj 
nelle loro Felte, e Conviti affieme col Tngono, ed i Salterj, ac-
compagnati dai Cori , e dai Balli. 7p. cosi pure dai Gentili nel lo
dare i loro Dei col Canto, e col Suono. 23. 

Timballi, Strumenti moderni fimili in qualche modo, come vuole ii 
£• Calmet, ai Timpani anuchi, 20. 

Timo-
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Timoteo Milefio, fu T inventore del Genere Cromatico. 122. 
T i m p a n o , Strumento antico , come rendeva il Suono . pag. 437. era preffo 

gli Antichi quello, che a' noftri tempi vien chiamato Cembalo rufti-
co . 3Z. 438. vien defcritto 11 T i m p a n o , in varie forme . 31. 439. deli
neate alcune fecondo il P. Ca lme t , Monf. Bianchini , ed il Pigno-
r i o . 439. T ufarono in guerra gli Eg i z j . 80. fu uno de' Strumenti 
col quale , affieme colle Donne Ebree , accompagnb Maria Sorella 
d'Aronne il Cantico di Mose, dopo il paffaggio del Mar roffo. 3Z. 

T in t innabol i , fpezie di Campanel l i , che con altri S t rument i , fecondo 
la Verfione Arabica, fu accompagnato il trafporto dell 'Area dalla Ca
fa di Aminadabbo a quella d' Obededom. 43 . 

Tintore {Gioanni ) feguace di Boezio , non ammife , che il Tuono mag
giore . 2 7 2 . 

Tolkra to , vedi Conceffb . 
Tolomeo , di lui paffb, da cui l'Ab. de Chateauneuf concede ai Greci il Con

trappunto alia Terza . Z73. divife Tolomeo in tre modi la Q u a r t a , divi-
dendola per ciafcun modo in due foli tntervalli fuperparticolari. 293. 
2pz. di nuovo divife la Quarta in tre m o d i , formandone in ciafcun 
modo tre Intervalli fuperparticolari. 2p2. iff Jeq. perche Tolomeo mu-
•taffie di maggiore in minore piu tofto il fecondo Tuono del Tetra
cordo , che il p r imo . 293. 321. da quefta mutazione divennero Con
fonanti alcune T e r z e , e Sefte. 289. riformb le cinque fpezie di Ge
nere Diatonico de' Greci di lui anteceffori. x6o. cosi pure il Cro
matico Mol le , T Intenfo . z_8. e 1'Enarmonico. 315". 

Tovar ( Francefco ) feguace di Boezio, non ammife , che il Tuono mag
giore . 272. 

Traduzioni de' Scrittori Greci tra loro var ie , e incerte . Z57. i58. 
Trafporto d' una Cantilena Greca del Modo Lidio diverfamente praticato 

dal Cav. Ercole Bot t r igar i , e da Monf. Burette, come conciliafi . 209. 
2zo. modo di praticar il Trafporto fuori del Genere Diatonico de
fcritto dal Zar l ino. 331. dicefi tal Trafporto Mufica Falfa , F i n t a , 
Colora ta , Congiun ta , e Alterata. 97. 33x. neceffita del Trafporto. 
332. come debba praticarfi, e con quali prefcrizioni nel Canto Fex-
m o - 373- 444- 445-

T r a t t o , e di lui Canto da S. Gregorio corretto. 392, 
Tr iango lo , o T r igone , Strumento inventato nella Siria. 73. fu ufa

to dagli Egizj nelle loro Fefte, e ne' Convi t i . 79. 
T r i t o n o , Intervallo compofto di tre Tuoni difpofti per Serie, difficolta., 

e repugnanza del Cant ante nell' efeguirlo, fia per Serie , che pet 
Salto. Z24. 125.. nafcft^dalla Difgiunzione dei due Tetracordi medj 
del Siftema perfetto. 9 . . Proporzione del Tritono Greco, e moder
n o . 251. 255. 

Tritus, vocabolo efprimente il terzo Autentico Tuono col fuo P laga le , la 
di cui Corda finale e F fa u t , corrifpondente al Q u i n t o , e Sefto 
Tuono Ecckiiattico. 327. 

Tromba, dagU Ebrei chiamata Afofra. 35. di lei invenzione attribuita 
all' 

• 
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all' Eglziano Ofir i . 34. e da crederfi , che gli Ebrei la pfendeffera 
dagli Eg iz j . ibid, fentimento di Monf. Galland fopra la di lei inven
zione , e forma . ibid. Mose per comando di Dio ne fece fabbncare 
due d' Argento, accio i Sacerdoti col loro fuono poteffero convocare 
i l Popolo nel muovere gli a l loggiament i , ne ' Conviti , ne' giorni 
Feftivi , e nelle Calende. 33. 66. fu accrefciuto il loro numero. 34. 
e defcritta la loro forma da Giofeffo Ebreo. 35. 428. col loro Suono fu 
atterrita T armata di Geroboamo, ottenendo la vittoria Abia Re di 
Giuda . 59. fu chiamata or Tromba , or Buccina. 425. ora Tuna dall* 
altra dif t inte , effendo la Tromba di forma re t ta , e la Buccina cur-
v a . 426". 427. la Tromba retta degli Ebrei fimile a quella de' Roma
n i , e la ripiegata ambedue delineate. 428. Voci , o Suoni delle ac
cennate T rombe . 431. 432. non effendo effe amovibil i , la Serie dei 
loro Suoni e I m i t a t a . 430. 43Z. 

Trombone, fua defcrizione del Zar l -no , e del P. Merfennio. 429. effen
do amovibile , forma la Serie di quindici Voci. 430. ed effendo alte-
r ab i l e , pub forrr.are qualunque Genere , o Spezie. ibid. 

Tropus, vocabolo efprimente gli otto l u o n i Ecclefiaftici. 3<5'3. 
Trudonenfe Monaftero , correzione fatta al di lui Antifonario. 399. 
Tuono , vocabolo, che aveva quattro fignificati preffo de' Greci . 1. di Vo

ce femplice, o di qualunque Suono; I I . d' Intervallo, che paffa da un. 
Grado ad un a l t ro ; I I I . T acutezza, e gravita dei G r a d i ; IV. cert» 
Cantilene , che effi ancora chiamarono Modi . 208. 

Tuono , cioe T Intervallo, che paffa da un Grado ad un a l t ro , fu divifo 
in m a g g i o r e , ed in minore . p2. loro Proporzione. 256. divifo SA 
f u n o , che T altro in due Semituoni di vane mifure. 245. iff feq. 
Varie opinioni nella divifione del Tuono accennate dal P. Kircher. 
93. Varie divifioni di Arifioffeno. 266. lo \olle egli divifo in due 
Parti ugual i . 244, Euchde fu feguace di Ariftoffeno in t u t t o , fuo-
riche nella divifione del Tuono . 245. 

Tuono maggiore divifo in c inque, in fe t te , e in nove Par t i . p i . gene-
ralmente fi dice compofto di nove C o m m i . p2. precifamente pero 
6 compofto piu di o t t o , e meno di nove Commi ant ichi . 20*0. e 
piu di nove , e meno di dieci Commi modern i . 261. 

Tuono m i n o r e , introdotto da D i d i m o , fu divifo in quattro , o f e i , o ottd 
Par t i . 92. e compofto precifamente piu di o t t o , e meno di nove 
Commi modern i . 26*2. 

Tuono , fpezie di Cantilena chiamata ancora Modo , una delle fette parti 
della Mufica Greca . 2Z2. qual differenza paffi tra quefti due vocaboli 
di T u o n o , e M o d o . 442. ciafcuno dei Tuoni Greci era compofto di 
quindici Voci , o Suoni difpofti per Serie. 208. quefta Serie , fempre 
la fteffa, trafportata or verfo il grave , or verfo T acuto, formava la 
diverfita dei Tuoni Grec i . ibid, tre foli furono preffo gli antichi Gre
ci i T u o n i . 329. a quefti tre ne furono aggiunti altri d u e , onde 
divennero cinque, che furono pofcia coniiderati come Pr imar j , e 
Principali. nog. afferiffe Euclide> a fuoi tempi effere crefciuti fino al 
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fiumero di t redici . pag. 208. ai quali furono aggiunti altri due , e 
reftb flabilito il numero di quindici T u o n i , o Mod i . 209. diftinguendo 
i cinque Pr imar j , e Principali con vocaboli particolari di Dorio , Ja-
ftio, F r ig io , Eolio, e L id io ; ed altri cinque al di fo t to , e cinque 
al di fopra, diftinti quefti colla particola Iper , e quelli colla parti
cola Ipo . ibid, alcuni frappofero fra effi il Miftolidio. 406. ognuno dei 
quindici Tuoni aveva il fuo particolar Carat tere , o Cifra, con cui la 
fteffa Serie di Suoni indfcar potea il Tuono diverfo . 208. Proprieta 
de' Tuoni appreffo de i Greci defcritta da Luciano Samofateno. 339. 
Mutazione di Tuono , come praticata dai Greci . 325. 326. 

Tuono del Canto Fe rmo , detto Modo. 325. 33Z. differenza fra quefti due 
Vocaboli. 33z. 442. vien detto il Tuono Phtongus. 398. e una Serie 
di Voci, che fi eftende per il corfo d' un ' Ot tava , ed ha per F ina l e , 
o Fondamentale una determinata Corda , la quale ftabilifce , e deter-
mina il Tuono . 327. quattro fono Ie Corde accennate , cioe D la fol 
re , E la m i , F fa u t , e G fol re u t , che fervono per Finali de' Tuo
n i . 326". i Cantori Ecclefiaftici diedero a ciafcuna di quefte quattro 
Corde un nome particolare, alia prima D. Protus, o Arcos; alia 
feconda E. Deuterus, alia terza F Tritus, alia quarta G. Tetrar
dus , corrifpondenti ai nomi de' Tuoni Grec i , Dorio, Frigio , Lidio , 
Miftolidio. 406. 407. ad ognuna delle quattro Corde fu aggiunto u n 
altro T u o n o , onde di quattro divennero otto Tuoni , chiamando i 
p r imi Autent ic i , cioe Principali , o Maeftr i , e gli altri quattro Pla
gali , cioe Collaterali , o Inferiori . 326. 327- 328. effendo compofti 
gli accennati Tuoni d' un' Ottava divifa in una Q u i n t a , e in una 
Q u a r t a ; fe quefta refta al di fopra della Q u i n t a , dicefi il Tuono Au
tent ico , fe al di fotto dicefi Plagale. 327. Mifto vien chiamato ii 
T u o n o , quando all 'Autentico fta unito il proprio Plagale. 329. di
cefi Commif to , quando la Spezie d' un Autentico, o Plagale fi me-
fcola con altra Spezie diverfa. 329. 

Tuono del Canto F igura to , fimile in tutte le qualita a quello del Canto 
Fermo , col folo divario, che agli Otto accennati ne furono ag
giunti altri qua t t ro , due de' quali ftabiliti furono nella Corda Fon
damentale A la mi re , ed altri due in C fol fa u t , tralafciando la 
Corda di B m i , per effer mancante della Q u i n t a . 320". 327. 

Tuono del Contrappunto, o Compofi/.ion Muficale appreffo i Modern i , 
oltre 1" effere ftabiiito fopra una delle accennate fei Corde , viene an
che ftabdito fopra qualunque altra Corda Trafportata , o F in t a . 332. 
la Corda determina il T u o n o , e la Terza il Modo , talche dalla di
verfita della Terza fi denomma effer la Compofizione di Terza mag
giore , o minore . 331. la Terza richiede ia Sefta a lei conf imik . 
ibid, la Seconda, e la Settima nel Tuono de' Moderni Compofitori 
ambedue fono fempre m a g g i o n . 330. 33Z. 

Yalentini (Pier Francefco ) compofitore raro di Canoni , forta di Com-
pofiziofti Muficali artificiofe. 323* 

VaJea-
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Valentino, Apoftata, ed Eret ico, ripudib i Salmi di David , confarcl-
nandone con Canto proporzionato altri diverfi. pag. 384. 

Wallis [Gioanni Inglefe) nega ai Greci il noftro Contrappunto. Z70. 
Vanneo ( P. Stefano Agoftiniano ) feguace di Boezio, non ammife , che il 

Tuono maggiore . 272. defcrive la varieta del Rito nelle Intonazio
ni de' Salmi. 401. 

Variazione del T u o n o , come praticata nel Canto F e r m o , e nel Canto 
Figurato. 373. 

Varieta nella Mufica , forgente d 'ogn i dilettazione. 2p8. 320. 32Z. 325. 
Ubaldo {Monaco Elnonenje) , fuo Efempio de 'Pun t i efprimenti il Canto 

delle Voci. Z83. a qual numero riduceffe le Corde del Siftema 
Maffimo. 235. 

Uccel l i , loro Canto difficile da imitarfi . Z43. iff feq-
Vefcovo d' Antiochia Paolo Samofateno Eretico condennato nel fecondo 

Concilio d' Antiochia , fingolarmente per aver banditi da quella 
Chiefa i confueti Sa lmi , e Canti Davidici , e foftituite in lor vece 
Cantilene fciocche in di lui propria lode. 381. 382. 

Vendemmie , qual Mufica in effe praticaffero gli Ebrei . 64. 6$. 66. 
Vicentino ( D . Nicola), riconobbe fenfibile il C o m m a , e la neceffita 

del Temperamento. 273. tento d ' in t rodur re i Generi negli Stru
menti Stabili . z ip . fpezialmente il Cromat ico , e 1'Enarmonico. 
12C". fua controverfia con Vincenzo Lufitano. 313. 

Vitruvio , colloco tra le Confonanze la Quarta , e introduffe ne' Teatri 
alcuni Vafi di metallo , che rifonavano fra di loro Intervalli confo
nanti . 280. 

Undec ima, detta Diapafon—Diateffaron , una delle Confonanze perfette, 
fua Proporzione. 237. 

Voci Concihne , ed Inconcinne , vedi Suoni. 
Voci Confone, e Diffone preffo de' Grec i , quali foffero. 174. 229. 

Zarlino {M. Giofeffo) concede ai Greci il noftro Contrappunto. 166. 170.1 
fuo Efempio, col quale dimoftra , che qualunque Diffonanza formafi, 
non folo colla Parte Fondamentale , ma ancora con una delk fupenori. 
322. iff feq. a qual numero riduceffe le Corde del Siftema Maffimo. 
235. fuo giudizio come fia fenfibile il C o m m a . 26*7. 258. 269. ri-
duffe a perfezione il Temperamento . 274. defcrive il Cambiamento 
degl ' Intervalli , detto Rovefciamento d'Armonia da Monf. Rameau. 
279. defcrive il Zarlino qual fia la Compofizione muficale perfetta. 32z. 
fua opinione nel comporre le Parti del Balfo a piu Cor i . 324- muta 
le C o r d e , e 1'Ordine de 'Tuoni Ecclefiaftici. 328. dimoftra quanto 
fia utile T ufo del Trafporto agli Organifti . 332. fua opinione di 
qual Tuono fia. T Intonazione dell' In exitu, 4Z<?. 4*7- defcrive i 
Suoni del Trombone. 42 .̂ 
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I N D I C E 
D E ' P I U U S U A L I V O C A B O L I 

Antichi coi loro corrifpondenti Moderni. 

MEVTA. - - . - - - - Vocali nell' Alleluja. 
AB Acquiftato - - - Tuono difgiunto collocato al di fotto 

j£M del 1. Tetracordo. 
___^ tt Alterato - - - - - Intervallo di mifura alquanto alterata. 

Antifoni - - - - - Suoni dell' iftefs'identity. 
Apotome - - - - - - - - Semituono maggiore de' Greci . 
Afcendente - - - - - - - - Canto, o Suono dal grave all' acuto. 
Autentico - - - - - - - - Tuono Principak. 

Cantatorium - - - - - - - - Libro delle Cantilene Ecclefiaftiche. 
Caratterifiica - - - Corda principak , o regolatrice delk 

Sillabe da replicarfi nella Salmodia. 
Centone - - - - - - - - - Adunanza di Cantilene Ecclefiaftiche . 
Circolazione - - - - - - - - Modulazione, o paffaggio nel moderno 

Contrappunto di Tuono in Tuono. 
Circoncorrente - - - - - - - Canto afcendente per un Tetracordo 

congiunto , e difcendente per un dif
giunto . 

Comma - - - - - - - - - Particella componente P eftenfione dell' 
Intervallo armonico. 

Commifto - - - - - - - - Mefcolanza di Tuoni. 
Compofto - - - - - - - - Intervallo qualunque coi frappofti medij, 

o fia Intervallo per Serie . 
Concinni - - - - - - - - - Suoni, o Voci adattate al Canto. 
Confoni - - - - - - - - - Suoni , o Voci contemporanee grate all1 

Udito . 

Definizione, o Differenza - - - Per alcuni indice della Cadenza finale 
nel Canto de' Salmi . 

Deuterus - - - - Segno dell' Autentico , e Plagale in E I . 
mi , cioe Terzo, e Quarto Tuono, 

Diapafon - - - - - - - - Intervallo d' Ottava. 
Diapafon-Diapente Intervallo di Duodecima. 
Diapafon-Diateffaron. - - - - - Intervallo di Undecima . 
Diapafon-Ditono Intervallo di Decima maggiore. 
Diapente - - - - - - - - - Intervallo di Quinta. 
Diateffaron Intervallo di Quarta. 
Diazeuxis - - - - - - - - Divifione dei Tetracordi . 
Diatono - - Compofto di Tuoni. 
Diezeugmenon - - - - - - . Terzo Tetracordo difgiunto, le di cui 

Corde fono fc*j. c. d. e. 
R r r Dimi-



I 

504 Indice de*pit ufuali Vocaholi. 
Diminuito - - - - . , - _ - - Intervallo alquanto mancante dalla giu

fta eftenfione. 
Difcendente Canto , o Suono dall* acuto al grave . 
Dif-Diapafon , o Bif-Diapafon - - Vocabolo efprimente , ora 1'Intervallo di 

Decimaquinta , ora il Siftema Perfet
to , o Maffimo difgiunto . 

Difgiunzione - - - - - - - * T u o n o , che divide il fecondo dal Ter
zo Tetracordo , ed il Terzo dal 
Quarto . 

Diffoni - - - - - - - - - Suoni , 0 Voci contemporanee difpiace-
, voli all ' Udito . 

Ditono - - - - - - - - - Intervallo di Terza maggiore . 
D o r i 0 - . . . Genere di Canto inventato dai D o r j . 

Eolio . - - . - - - - - - Genere di Canto inventato dagli Eolj . 
Eptacordo Intervallo di Set t ima. 
Equabile - - - - - - - - - Eguaglianza dei tre Intervalli nel Tetra

cordo tra loro pochiffi-mo nell'eftenfio-
ne differenti . 

Equifono - - - - - - - - " Intervallo di Ottava , e di Decimaquinta. 
Efacordo Intervallo di Sefta. 
Eftenfione Un ' a l q u a n t o lunga dimora in una Voce 

0 in uu Suono. 
Evovae - - - - - - - - Vocali nel Soeculorum Amen. 
~Expanfum - - - Intervallo dal grave all' a c u t o . 

Falfo-bordone - - - - - - - Contrappunto rozzo , e poco maeftre-
volt-. 

Finta - « . . „ . - - - - Muiica trafportata fuori del Genere Dia
tonico . 

Figurato 7 , . . , . - . . - „ • • 
Floiido / • - - - - - - - - Contrappunto vano di Figure muficali. 
Trat to J ' . , . ' _ , . 
JT^O-JQ Genere di Canto inventato dai r n g j , 
Formula - Intonazioni de' Tuoni Ecclefiaftici. 

Genere Varia divifione degl' Intervalli compo-
' " nenti il Tetracordo , 0 fia la Quar t a . 

Homopbonus - - - - - - - Uni fono . 
Hypate hypaton H m i S r a v e . . 
Hypate mefon - - E la mi grave , 
Hypaton Tetracordo I. genere di Canto , Ie CUJ 

Corde fono t|. C D- E. 
Hyperbolaron Tetracordo I V . genere di C a n t o , I. 

cui Corde fonO e. f. g- a-a. 

faftio - Genere di Canto inventato dagl ' Jaf t j . 
Idraulico Vocabolo efprimente ogni Strumento fo

noro per l'Aria compreffa dall 'Acqua. 
Ineomoofto 1 Intervallo fenza i medj , de' quali e 
AHeompolto » • , . . c i b j 0 f i a Intervallo per Sal to . 

Incon-
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Inconcinno - - - Suono , o Voce difadatta al Canto . 
Intenfo Paffaggio dal grave all' acuto nella Can

tilena . 
Intervallo - - - Spazio fra due Vcci , o Suoni. 
Intonazioni - - - . . - . . Vocabolo efprimente, ora il folo prin

cipio delle Cantilene Ecclefiaftiche , 
e dei Salmi, ora 1' intera Cantilena 
di quefti. 

Lichanos hypaton - - - - - - D la fol re grave . 
Lichanos mefon - - - - - - G fol re ut grave. _ _. 
Lidio - - - - - - - - - - Genere di Carito inventato dai Lidj, 
Limma - - - - - - - - - - Greco Semituono minore. 

Maneries - - - - - - - - - Vccabolo determinativo delle Corde Fi
nali ne' Tuoni Ecclefiaftici , e delle 
Intonazioni de' Salmi . 

Manjio - - - - - - - - - Vocabolo efprimente il cantarfi di pill 
Parole nella fteffa Vece muficale . 

Menfurabile - - - - - - - - Contrappunto vario di valore nelle Figu
re , e nel Tempo muiicale . 

Mefe - * - - - - - - - - a la mi re acuto . 
Mefon - - . - Tetracordo II . genere di Canto, le cui 

Corde fono E. F. G. a. 
Miftolidio - - - - - - - - - Varia eftenfione del Canto inventato dai 

Lidj . 
Mifto *> Mefcolamento dei varj Generi Muficali, 
Miftione ) - - - - - - - - e d e i Tuoni EccleTiaftici . 
Mobili - - - - - - . - . Strumenti muficali , ne' quali gl' Inter-

tervalli poffono variarfi regolandoli a 
dovere . 

Mobili Intervalli - - - - - - Sono i medij del Tetracordo , o fia 
Quarta . 

Molle - - - - - - - - - - Diliiguaglianza dei tre Intervalli nel 
Tetracordo , la Melodia de' quali c 
per fe Ian guida , ed effemminata. 

Mutazione per Genere - - - - Paffaggio da un Genere in un 'al t ro. 
Mutazione per Siftema - - - - Paffaggio da un Siftema in un'altro. 
Mutazione per Tuono, o Modo - - Pallaggio da un Tuono, o Modo in un' 

altro . 

ffleffo - - - - - - - - - - Vocabolo efprimente in Mufica una Se» 
rie di Voci , o Suoni per Salto . 

Nete Diezeugmenon - - - - - e la mi acuto. , 
Nete hyperbolaeon - - - - . . a a la mi re fopracuto • 
Nete Synemmenon - - - - . d la fol re acuto. 
fieuma - - - - - - - - . « Vocabolo efprimente quando la Paufa j 

Ftrmata , o Refpiro ; quando l'eftenfio-
ne del Canto fu '1 fine dell"Antifona , 
o dell' Alleluja ; e quando la Sequen-
za. 

R i r i Para. 
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Par ail er five Circumaqiialis - - Tuono aggiunto , o mezzano fra V Au-
? tentico , ed il Plagale . 

p-„fn n ; Intervalli Confoni, di Quarta , di Quin-
*Viatom ta , e loro replicate . 
Paramefe ^ mi acuto. 

. Paranete diezeugmenon - - - - d la fol re acuto. 
Paranete hyperbolaeon - - - - g fol re ut acuto. 
Paranete fynemmenon - - - - c fol fa ut acuto._ 
Parteciuato Rifpettiva dimniuzione , ed accrefcimen-

. * to degl' Intervalli muficali. 
Parypate hypaton C fol fa ut grave . 
Parypate mefon F fa ut grave - _ 
Peiuacordo - Intervallo di Quinta , o Strumento di 

cinque Corde. 
Pentatonum Intervallo di Settima minore . 
p e n t e Diftanza di cinque Voci , o Suoni _ 
P e 7 ; a Vocabolo efprimente in Mufica i Salti 

della Voce , o del Suono, frappofti 
alle repliche in una Voce , o in un 
Suono . 

Vhtnno-lT . - - - - - - - TuonO » 
p 2 r ' - Plagale, o Subalterno dell'Autentico. 
Pneumatico - Vocabolo efprimente ogni Strumento fo-
Pneumatico ^ ^ I ' Aria comprelfa da un cor-

po folido . 
Proslambanomenos A la mi re grave._ p , . - - l p -.„ n 

Protus, o Arcos - - - - - - Segno dell' Autentico, e Plagale in D 
la lol r e . 

Quadrantale Quarta Parte del Tuono. 

Re-iftro Ciafcuna delle varie Serie de'Suoni -in 
K £ ° " ° Ottava , ed in Quinta , le qual. com-

pong.no gli Organi Pneumatici. 

R -_~ - P-jff_.-.-in dall'acuto al grave. emijflo _M_aj,oi0 oan « o , , 
R e t to Serie clei Suoni , e delle Voci dai gra 

ve aii' acuto . . ., 
R i C 0 r r e n t e - - - Serie dei Suoni , e delle Voci dall acu-

to al grave . 

Semidiapente Intervallo di Quinta falfa , 0 mancante 
d' un Semituono. 

Semiditono - - Intervallo di Terza minore . 

s l E a -" : - - - - - : S ^ r t a'Intervalli componenti un Inter-
i S l l t £ m A vallo maggiore, fpezialmente la Quai-

ta , Quinta, e Ottava. 
Siftema Perfetto , o Maffimo - - - Serie degl' Intervalli componenti laUop 

pia-Ottava . 
Siftema Perfetto Congiunto, Serie compofta di cinque ™ ^ J J : 
Siftema Perfetto Disgiunto. Serie compofta di quattro Tetracordi. 

Sifte-

http://pong.no


Indict de*pu ufuali Vocaboli. 507 
c • _ Differenza - - - - Varia pof.tura del Semituono in qualun-
Spez ie , O Differenza Confonanza. • . . . 

. . . Strumento muficale di Suoni invanabili . 
Stabile - : - - • „ • o C o r d e eftreme del Te t r aco rdo , 
Stabili Suoni - - - - - - - - buon , ^ . 

. . . - TetracordO I I I . congiunto , genere 
Synemmenon - - - - dL Canto , k cui Corde fono a. b. c. d. 

. . . D iminuz ione , o Accrefcimento degl ' In-
Temperamento - - - tTrval i i . 

. - - Vocabolo efprimente ora le Intonazioni 
1 enor d e , S a l m i > o r a l a Parte muficale re-

golatrice del T u o n o . 
„ . . n. Cadenze finali nella Salmodia. _ 
Termini lonorum ' ' ' ' __ _ ^iflanza di quattro V o c i , o Suon i . 
Teffera - - - - a c u t 0 __ 
Tr i te diezeugmenon - - - - - c loi 
Tr i t e hyperbolaeon { fa ut acuto . 
T r i t e fynemmenon * £ C o r d e y d e l I e q U k i ; g 
Tetracordo - - - - - - - - - 5 " 1

 fta
q
 l a Q_u_rta. 

„ . , Se-no or dell' Autentico , or del Plaga-
Tetrardus, o Tetrarcbus - - segno ^ ^ ^ ^ ^ ^ 

. . . . Intervallo di Sefta minore . 
Tftratomm - - - - I n t e r v a l l o di Terza m i n o r e . 
Trtimtomum - - • d d T u o n o ^ 
Tnentale S e r i e di tre T u o n i . 
Tr i tono Segno or de l l 'Auten t ico , or del Plagale 

£rttus . . . . - fn F f a u t . 
. . . . Vocabolo efprimente , ora le Intonazioni 

t r o p i - - - - - - Salmodiche , ora le Cantilene Eccle . 
fiaitiche . 

Unifoni ' - ' Suoni conf imil i . 

Nel corfo di quefta Storia s incontreranno le greche prepofiziom 
Iper , 0 Ep i , ed ipo aggiunte ai vocaboli efprimenti quando 
W' Intervalli, e quando i T u o n i . S' avverta volere / ' I p e r , 
o Epi lo Jtcffo, che Sopra, e / ' I p o h Jieffo, che Sotto ; e 
quindi determinare V Intervallo , e la Cantilena da prenfcrfi 
ora aW Acuto, ed ora al Grave. Per efempio / 'Iper-Diateila. 
ron , o Epi-diateffaron vale lo fteffo, che la Quarta verfo FA-
cuto ; e /'Ipo-Diatef&ron , lo fteffo, che la Quarta verfo il 
Grave . Coxi pure / ' Iper-Dorio unftoi fo Cantilena Dona ver
fo / 'Acuto , e V Ipo-Dorio verfo il Grave . E fe in vece del? 
Ipo greco vifi trovaffs foftituito il latino Sub, amendue quefti 
vocaboli vagliono, ed oprano nell'af are muficale lo Jtejfo . 

1 
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p*g* 
11 
62 

113 

-10 
128 

157 

153 

163 
172 
194 

252 

Anno , 

Annot. 
Annot. 
Annot. 

1 
i 
4 

Anfiot. 
Annot. 

I'm. 
6 Bucherui 

17 Tibiani 
'3 Chromaticum 
4 Encirmonivum 

10 Jjom. Murium Nann'mni 
11 ex Verf. Wallis 
1 ex Verf. Meibom, 

z$z 
0 

0 
l-l 

i di Didimo 
Q vanitatcmqUC 

27 hacilieri 

pfc: 

is 
,5 5 Annot. 

277 Annot. 
393 Annot. 
338 _f»«o?. 
3.0 
373 _1_H0/. 

Annot. 

3 
4 
5 

'5 
21 
20 

35 

Limma , 0 Semituono maggiore. 
64 : 45 Semi-di'ipente greca , 
Bicerdi 
Verf. Meibom. 
Mich. Bech. 
anche a' rem-
4. Tetra. difg. 
Andr. Lorent 

-379 j * - | r t l -
- * - * -

D 
•31 Annot. 25 Ducis Crequyl i j 
432 Annot. 9 2 , 3 , 4 > 5 J 6 , 7 " 8 , 9 } I 0 
45 2 18 aggiungafi 

pafHUate 
Cod. Bibllot. 
Luicinicus 
Piverli 
Ta lenos 
Venet. 
Acquifto 
Perrobrufiani 
r i toccando la Cord* 

456 
4.3 
459 
463 
464 
467 
469 
49* 
496 

16 

4 
36 
'5 

25. 26 
3 1 

15 
33 
17 

Correzioni 

Bruckerus 
Tibie ini 
Enarnianicum 
Cromaticum 
JDom. Mariam Manniufy 
ex Verf. Meil'omii 
ex Verf. Wallis' 

fc**= 

o 
r. 
M 

di To lomeo 
varieraremque 

jjmmit, 0 Semituono rmnore. __ 
6 i • 45 • Semi-diapente modern» » 
Picerli 
ex Verf. Wall" 
Mich- Beck, 
quejle parole fi Uvtno 

Tetra. con*;iu*i. 4-
Andr- Lorente 

ZM&ZM: 

D 
Ducis Crequyfij 
2 , 3 , 4 , 5 ' 6 , 8 , 9* 1 0 , 
Catullus C . V a l e r . , Alb .Tibul lus , 

& Sexr. Aurel. Propertius Ope
ra cum Nor . Phil ip. Silvu ad 
ufum D e l p h i n i . Parif. 16$5. 

poftillato 
Cod . M S . Bibliot. 
Lufcinius 
Picerli 
Talents 
Venet . 1 7 3 ; . 
Acquifito 
Perrobufiani 
r i toccando le Corde 
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