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D o M I 
A. N I e A 

R 'E S U R R E C T I O .N I S. 

Sr11:;J ,u! /,,,,)f,PI> ,~ ,'.1ri,1m .liltt{ ,,m. J,~ l\.ngél icos teCles, fudariun1, & vcfies. 
·,.' ,·. , 1 ( Ì.1< -i.l Surréxic ChriClus fpcs mca: przcédet 

,:.e-·.-::.-~<- . f:iinré,:i_ , & ~,l!n :c .1c- vo~ in Gali_lzam. . _ 
,, l -~- _) ; j·. cu in ium , r,llc. u1 ,1 : Sc1musChnClumfurrex1ffeam6rtuisvere: 

'-; / , [ :· ; .' po(uirl i fupu- mc 111.1 - j tuaobisviélorRcxmiferére.Amcn.Allel. 
;i~ ... ".·-r-,\ f;. 11_un1. lt1 .'l!J ,:dh:lll j._t, n1.i - · ·qll .i li ,, l(Ìfl ll L'..! '!''1:. 1 :H bb11 • 1 

:!•-~.I; ~ ~ r.òil 1•1 (1 .... 1.1 cn fn :.: IH IJ \ :Oh :nr_l~ i .. . 

_· , ';::;-;--: :, _. · ; rn.~, .,!lcl ùja , allc! òj:1. I t-~: ........ -;-. ~ =-::-,;.!'itl : ,•.,·. ,)~ '., 6111i .1e , 
·· --- '~J•, · prob:i fl i mc , ,'!-1. coAno
. 11ti 1 1...: ; tu C06novi fl i 1è11ìé11crn n1c:11n , 
( ; rcluncfi iòn~1n n1c"1 n1 . 
{,.I . G lori.. Pat 1 i, ~<.c. ( ) r::;i1:'. 

.: ~_11.:.u , , <]li i ho:licrn a dic per l lnigfo i
J' ..,P t ~In1 :ttu11 1 1 :t tc..:rni r:'t 1i , nobi~aJirurn , 
dcvi é!.1 111orrc rcli: r.i fi i; ,·ot .1 nol1 rJ , q ux 
p1:c,·ni<:n,lo :iijmaç , Lri :1 111 :1 cl ju \' :i11<lo 
prqsèquer~. Per cum.h-m D o,n inum . 

1 •<' cì io c pdlol:c b~.ui P.iuli ,\pòfloli 
:id Corn 11 hios. , • .. ,. 

FRa tr~, , J::x p111 ;;a1, vc1us frnn i-1m1111 , 
lit 1i1i, nova confpè rl io , r, cu1 efl is 

3Z\' m i. Etcni m _l' a lèh:1 11 0!\ ru,i1 i,n1110-! 
l:nu, <:il C hn l m . l 1aquc <:pu k mttr l 
1HJ l1 in l:: rffH'IH~ Vl.'( 1: ri ,. n~s u~ . i11 J. 1,,. 1 · 1 
mento 111:i lni.c .~, ncq u1 11,c , !e.I lll azy.

1 

mis (1 L1c \.;ri c.i ci~ , L~ \'uic.i tb . 
11 .1. tu:1-.,; i ,, . . i 1 ; , f f :re die, , qu:111 1 

1i:çic D ò!11i11us: _c ~u lci: nlll s i & l:c{ <: ilH:r j 
11 1 ca . \' . C o :1 111 c111 11 ll D om 1110 , <}ll O· 

11 iam bo11 us , q uòni:un in i:Pc1ilun1 mi- 1 
tc ricordi:1 <' ius. : ·.J k lùja, :il k- lùja . 
\ .C:,, , P.dd1 .1 nuilru 111 im 111 !j cu,

1 cfl C hrillus . ·,.•,1t, <: , · 1. 

VJaim:t Pafch:ili laudes immolent 
Chrifliini. 

Agnus redémit ovcs: ChriClus innocens 
Patri reconciliavit pcccat6res. 
Mors & vita duéllo conllixére mirando: 
du x vit:r mormus, regnat vivus. 
Dic nobis, Maria: quid vidi/li in via! 
Scf)ulcrum Chrlfli vivéntis, & gloriam 
vidi refurgéntis: 

~"t{ ·_cq uénria f.méli E,·:i ngd ii (ed ,n
P,~ cl um M arcu m . - _ 

-,
1
- N ilio 1é111porc : J\l ari J M3g :i l~nr, 

1, l , M .111a J acobi , & Sali.i me cm ·-ru 11 t 
-:-1 ::i.rl..l1n:u ~11 ur vc 11 ién e~ ti ngcrcnl Jc-
1\1 111. El \' 31,lc m:inc un:1 l.,bb~c6rum vé 
nium ad 111 on u1n <: n1urn, ono j.1111 fol . 
!èt di céb3llt nd ÌIH" iccm : Q :ii , rcv6k ct 
·iobi1 15pidcm 3b ofl ic 11101l ll lllcll ;! Et 
rcfj>ic i~ni ·~ vidét ,mt re ·.-olù1um Jj piJcm . 
L: ra t qui ppc n1 ~1g1H1 ~ \'J ld . .Et in tnJ~ll!!
c; in 111onu111 é111 um, vidat!lH jùvcn,·m 

·cdénte,11 in dcx1ri1 , coop ' r1u111 rtol,t c.in
J ida , & obfl u pucrnnt. Q ui J ici t ill :s : 
'\ol,1c cxpavdce rc: J cliun qwrri1i _ '~ -

i t. Jrénu111 > cruci li xu111: fu rr : Xi(> no. I ca 
I hic, ecce locm , uhi poruéru ,11 cum. e.I 
i1c, dici1c di1è: ipuli~ cj u1 , e · Pciro, q u' .. , 

l
:,r.~ci:dct vos in G 3J,l:~am: ib i cum 1·i
Jcbi1 is, ficut Ji xit \'Obis . . redo . 

- 'k ri n1, •f1 . ·'! 1. 1 erra trt: ,n uit 
Si q uié,·it , dum re1ùrgc1 ct in ju !ilio 

• !ìcu~, :1ikl C1j3. 
:.••u..:·. 

("' U(cip t·, quxfi,m us , D òminc, pr ccs 
. } popu l1 lui Cll lll obb tionibu, hoCl i:i 
rum, ur P.,rch i l, 111 in i1i .i J mv, k1 ii , 
;td :cl ·rn it ,Ìl f\ 110!:, i, lll ,.k.J1n, te up ,-jn
tc , proficiam . Pc, D òmin ,m no:l ru m!. 

t>r , 1.HIL' T e ci uiJc1n, D 0minc, on1 -
1ni 1~n~porc , 1èd )Il lnc po1i fl i111 um die 
gl0nol: u1 p:.c.1 ,c.uc. r..,1. 1f6. 

I- T.1 ~r., ., ~ ;·"\ ·1 r ,. n ll l lllllic.l ntc ~ > 
, t:tnc 'hltlt r. tOI. 1 5~. ,1 ; 
I . ~ l ~ •• , • • ' • 

Ll' tre sequenze maggiori: Victimac Pasclrnli laudcs pi:r la Doni.·nica cli Pasqua, Vi:ni 
Sanctc Spirirus per la Domenica di P<:nlc.:rnstc e Lauda Sion pi:r la soli:nnità del 
Corpus Domini . 
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:\11.:SICA E SE:--TJ:\JENTO REI.I ,I >SO 

I N DO M I N I e 
p E .N T E C o s T E S .. 

lfHiO!iOf!Ot->l~lO!WY.;O!\ftoi!O!-;,J!K-'H(>i;<>!-~fO!!i>f~ f()i;,)!1<.'>H<>tt<,;;,,t ;,.,; f(>!IOt ~;; 

Sra·,., al f.1•:c!:01; J ,rr, ,,; , ___ \1c...:i> [(. _t.l2n11t : , ... '\: qui li a '.1.11 1t I\L.:-
• , · •· ) .: r;,l!) , I j 10,~ot.:1ni èlll, ) uJ:: .r.1 ;" C~)\1 ... ! >e:.,q~ , 

~ :-;;~~- · . Pni :uç, D "'n1111i h::}k\'it; J\.>.H:..! 1n, ~~ _·\1 i:-:1:1, Ph: y· ...... rn,,X ! ',un 
! '.. / _ l ·- ·. · o i bt: 111 1c11 ;·!n1111, 11~.:-!ll-, 1 p!-1\·li.::m , :è-:;;: ,~ ru1n , L'\ p.1rh.·1 L, i.L , 
:·~: -~ ( ' .,) j~ ; ~ li~~ <:t~o-'. cv1!- 1

1q u_:-r_dl ci_r .. ::lCyr ... 1h·1~1 ,. ~~ .~'.·:·t:~.L· It o-
••• • t.. t r;i(; t u1nm:1 , 1C!...n: 1.:1 1

1n::! 111,J u...!t 1q·.1or:. 1c , U ·:.J..:1::ti ,C,·..:-
': · \.._l) ,;; ·, L.1 h_~_t_ \ On, , .~l!tluj .?,I t~·~ , i:. ; -~' -~~ .. l,_21 :,ll\ì·t1~:) u h_l0qu~!1-
..._-::..__;.[· 1 __ ... • l-; :'!!!t_t~1p, :i! !-. luj,! . . I r::t,.1101_11 1i;; l·;1 ~~ 1_! c; ni !,;1:.::1.1 D .. 1. , . 

.:_-:' ...... .... . : " ;· :': .; . lH • . · .--:. E:-.u 1,:!;HI j . .' \l.~ ! llj.! , :!l.:ilìJ? . -v·. P,.::. ~J ,. 1 lì1!1{~ 
___ , .:. .~.-. .u~ , .s~ <.:i f:p tn :u1 I )j') llllL:lì l u.nun :.\ ere::'. ù Hu,·, ~·.:. 1t:10-

in·1nki r ju-:. , & fù:.;i .. n t c.: ui o.!1.:1 u 11t: ,·:tbi~ i.lCi ~rn t.: :-r.c .\ '.L:l!j.'. . 
<01-:1, :? :·.'!Cl;.. cju, . I j'\1 .I--11 ,:,:,~:Hiiic..:~~rt \\•!1.S 1:1dl.'. ') puir11- ; 

i c..; or: :t \> .. ~1i, &e:_. ,::-°' ,;,• :,.1 , rcp!: 1_1 101~:'i1l .... l.~'.~i.: 1ì~ldr~1~11 , (";, [t!J ,\• 

., ~LU \ , ( ,ll. , ho.Jill.1,l (d ._ ) corJ .t. li-, lllUl/ '1 l tl l.. 'I l:-=, 1i C,11 .. ((..~ ll .,l . l! l _~• 

.t--' ckla11n ).!n u Sp11i1u ~ 1:·:1~'.r.: ti{n1c ~., .. ,l ~-~:.t:: . " 
j"(UJl'i : 'a 11'.):.,: i.1 Ù km 5 llril ll ,_;. I vEni, Sanék Spirims, & emillc Cil -

e:, •~p.,: , t; .!e cjus lun p,r confol~ - 1 li1us lucis lu:c r:idium. 
11 ù11c ,_(Ju~. r" J\1 J)(,,n11n:111 11oli1 u111 1 Veni, pater p:iupcrum, veni, d:11or 
J cfum C !11ii111i11 i ili t1 11 , 1t111111 , qui lv I munerum, veni, lumen cordium. 
c::111 ,ì·.n , . , tc;:,ict in u1111.·1. rj,11Jt:11I Confol:i1or 6p1i111e , dulcis hofpes :ini-
~·mi1:1~ SJn " D , ·" · I mz, dulcc rcfrigérium . 
L. n,o 1\Eìuurn 1\ J J/1oi0111·n . c. ,.J In lab6re r~quics , in :dlu 1cmpérics, 

( , IJm compk·, nuir ,h ; , 'c·1mco,1c,, 1 in fictu folatium. 
--' o ~, a o:rn · d•:ii,,ul, p.,i cc·r in cri- , O lux bcat ifTima I rcplc cordis imima 

i,.n-l :,J:o , li f-,[u\ :..rt 1t,·t:11L: c.h: r f'!Ot tuérum fidéliu1n. 
fo11m, 13;i;q •13n 3c.J..·,·1?'.11rn f;H1i1u, ,·~ - Sine tuo miminc, nihil cfl in h6mine, 
:- ·, ~111i , l~ •c r', l'i t 10:3111 do:111 11o1 11 1." , nihil cfi innoxiucn . 
. ,, 111 Hdcnc• . E 3J'j>:• rué·run :lii, ,111 - Lava·quodcfls6rdid11m, riga quod dl 
pt11, •·: lingu·,· r:1mqt1~1·1 i.,ni, , f· , l11rp 1 I aridum, fana quod cfi s:iucium. 
1t1p1,1 ~,ngu l<Js w, 11111 : l1 1, p lé1i 11111 1 F!céle quod cfi rigidum, fovc quod efi 
,,,,,m~ <;p ,, 11 11 ~3 1i"l , é:1 crc,, ,ru,, t lo- frigidum, rege quod cfl cléviurn . 
•;11i-..1111 , l:n,:11i, , r10111Sp1ri 111 , ', .111élm 1 Da mis lidelibus, in te conlidé111ibus, 
rl.1 b.1 du•i ., , ,l'i, .. •.!'li ~11 , .. 11 i11 ,l cru- facrum lep1cnarium. 
J.!! , lll h1!,i1.1111, < j li Ì ti, \ in 1d1,,o,,f1 o: Da 11ir1u1is mc:rimm, da falu1is éxi111m, 
on111i n1116ne , ,;u:e !tcb e ·e lo til. l'.i In da pcrénnc gaudium. Amen. Allchija. 
: 111r m h3c , o,~, c0mrni1 t111.!1i1ùdu, 3; Et dici1ur quo1idie ufquc ad fcc111c1H 
•11rnt~ , 011/ù/J Li i , 0 11 011·,m awliLb~1 Sabbamm inclufivc. 
'!ll lll<1U ·h'1 1. li11;- 11 a Ili~ ,:! S 1_,,1u.c 11t~, . 1 :,<' )f..{ ::c.'.] Ullll l3 /Jn<'l 1 Eo.·:i,1oc1Ji kCllll· 
S111pd•a1H 3!11,lll umn -, , è; n.,· ,!, J: ll ll r , I~,.,~ J f ' .~ 
t. ~.':" .. l !CS : !,11,, (. (,-,.• t'P!ll) ! , (Jlli ,1 / .ç.. lll lH Q.!l lll llll . ._· 1 

'<,ouùnL1: . <!:' :il , ,.,11 :) & <!liOt1?0 b I I· r .' > tl· n1pç>r t.:: D 1>. if _k:u c. cl11c ,pu-
1·: : • • : • , :.111 '

1 
• ·1ql, ... ! , ,l_:1:1 111 n~ ~ J, .-:1 i\ : S1 (Jt1 1, <.1, li: .. 1t II e, fu 1 t10n~111 

11 , •. ., , • 1.' . 111 11 · !1 .11t 1lt . <"<. .~l·•• n1 f,.: r·: :.t bi, t i P,1 tt'. r n~t:t h (F. 
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L"M , Tl<.J Il. _ I.\I,\ Tf< ,\[)fZIO, E <:< >R,\LE 

N S O L E M NITATE 

I{.l>ORIS CHRISTI ~ 
►~+'l\i4~tf~~ ¼tti \-OH(4i-KJ+Ktt !i,;~~>¾rtr.KJ+rt')fK'¼t<ti f\H jEt\~Jt1'>¼-f<~W'>flOH0ftoif<.t4rC~~-iOHO+ft,ii-Oi~~ 

1'ìfln?1tt-; f:1 r!. :; ·•· ne jn1:11::I b.::1e~i.~7ion~. 11;;-Illj'i, a'.'~:. 
-... : r:,:1vir lO\ LX .'d1; H.:: :·,u. rj• .. fn111.6 C.1ro llL.:a vcr..:dl 1b!._h , .,_"'( 

.. _ >- ? 1 1nt:11ti , :!lldllj.1, ~~. d_i: I. ~:~112,uilì n1cu'i \\.:re t:il poa;:,; C]l'T 1n. 11 · 
.{,,, · \ fi p,·1r., , 1nrlk l.1tur;1_vn l dLIC1[ n1 ~111C.,rn:111, 6: b•b:1111(: l!TnS . l 

- · c.n•: , al!d t1J ~l-, :1.l!c.:IUJ~! , g 1 t11c1n , m mc 1n:1ncr, t\. bO i:ì u. 
·,\~ ;.J .... ~ :~lk lUj.L I ~~'-i L:1.:~: - .l 

ibi-k 11 [ xu1t:·11~ D ,o ~ Auda , Sion, Salvatorcm, lauda 
3 ljutò1i nol!io; jubil.,- ducem, & pafl6rcm in hymnis, 

-✓--• k Dco J3cob . cam1cis. 
C:,ll 11 F,1u i .'.':c. •) :,u·. Quantum pores, tantum aude,quia ma-
• r-:· ,, , <jlli 110!.,i, 111b S .. cr~m,•nro 1111- jor omni laude, nec laudàrc sufficis. 

I 1..t,il, r-~1!1ùni, ru,, mcrn61 i.1111 r~- L aud is rhema fpeciil is, panis viv us & 
!!;:u:iÌ;: 111~,.h.:, (:u LIU!nus, iu no:. COr- vit3lis hé<lic prop6nitur . 
1·0:;,, ,~, '.--:i.~n· uini, tl'i l.t r.t 111\'fkri.: Qucm infacrzmcnfaCcenx , turba!fra. 
h 11~ .;1 i, ut n.:i.l .. ·.11prit.nic; tu:-c fn1..:lun1: crum duodér.ia! d:uun1 non ambigitur . 
i,1 11,,i,:, j:., , ·re,- ,cm1.<1m1<: Qui vivis e; j S it laus piena, fir fonora, lic jucunda, 
1,.~11 .. , n1111 U,,, ',mc, ,',c. fit decora mcnris jubilatio. 

L,. '. , '..!·,<lo!.,· b,·.,ri 11.,uli J\po/lo'.i I Dies cnim folémnis :igitur, in qua men-
"'! Co11o1l ilins. , .. : 1 ,-. f:x: prima rec61itur hujus inflirùrio. 

1!=i' I{ a1r, ,, 1·., ,,, cni,n :1ccé·pi .1 D0:11i110, In hac men fa nevi rcgis, novum Pa
l ,·t10 !.:', r<d i,!i ,.-nbis; <: uòn:1111 Do- I fcha novz legis, Phafe vetus rérminar. 
11i"1,1u, _!--1u,, in <]ll3 11oc:, Ir3dd,.11ur, :1,- Vetufl:itcm n6vitas, umbr:im fugat vé
r~ p;t p.uh.111, 2:l gr:u 1a, :1:~._11,, lrc,;!.i t; ~~ 1lritas, 1108cm lux eHminar. 
,:,:,11: ,\cupi>c, i'i n,a11cluc..1~ : H oc fi Q uod in Cccna Chri/lus geflir, facién 
l' li, 1" n,~11111, '111,iJ pio ,·obi< ira \tu, : dum boe cxpr~flit in fui mcm6riam. 
I.n,· 1.te11, in m~am com111:1nu1:11ione;11. jDofti facris infl i1ùtis , pancm, vinum 
!s ,rn lirn ,\ ciiic-,·:11, po'tq-iarn cm1:i, ir, i in fal utis confecramus hufliam. 
<!:n-11,: I- l 1c cii ix i ' O \'ll•H tt.:fl:11Pcntl 1 •1 1 rfl: ' :Dogma dacur Chrifli:inis, quod in Car-
1:111·.,o~:111,:uin.- . J-loc1:1< 're, q11midc111n• 1,· nem rranfit panis,&vinuminSinguincm. 
ci u,.:b1bl·li", mn1·~ ~·11ro:11111:..-:r:n r:1.t 1ù11cn1. Quo:i non capis, quod non vides, ani
Q11,,1:,rr11111guc c11in , rna:1,luc,b'1i, r ,, m6fa fi rmar fidcs, pr~Ier rcrum6rdincm. 
1wmh unr ,t ; c.d1cc111hih,·1i,, 11101,c111D1n I !Sub divérfis fpeciébus, fignistantum& 
a11rn1111i.1biti,,do11,c•:l11iat . IIJqu.:quic,-t- ! non rebus, latcnt res eximi~ . 
quc rn .: n,h1c.1vcri r p,111rn1 hm: , vdl, il>~ - ', Caro cibus, Sanguis potus: mance ta-
11,,,F,· ·11 '01'1::11 in ,,,_,1,., 1cu,r~•:Còr- ' men Chriflus totus fub umique fi,écie. 
pu11,, èi ),,n~uiu ,, l),Jmini. P1 obr1 311- iA fuménte non concifus, non confd.-
1, m fcipu111 ho1110 ,,'-< I ic d: p,rne il'o r,br, , Etus, non divifus, integcr accipi!llr . 
,';ckc .. !ir, bibst . (Jui, nim Pl:'.n 1i1c.1t, •~l !S umir unu~ , fumunt mille: guan1ttm 
bòrr indt;~nc, j,1,11( n11111,bi 111 .:11d11c1:, {; ifli,ramummillc;nccfumpcusconsumimr. 
hi!.,ir, 11011 d:jl1,l1can, C<'rpu < f',i,,'. 1•1 i. I 1s umum beni, fumunt mali; forte ta-
~1:ioua:c ~, :ttn11 lS 1~1 .1 (.,culi On,. 1ncn inxqtdli, vicx, vcl intéricus. 

11 111 111 in I<' (p,ranr, Dti111i n,; <'I Ili d~1 Mors cfl malis, vita bonis: vide, paris 
,1111 clc~m in r, 111por,· oppn1 ,ùnn . fump tionis qùam fir difpar éxims. 
'I' J\pr1i<1u111311111111 u,. 11 1, L·1111p!, on;.,_ Fraftodcn•l~101Sacraménco, ne vacillcs, 

fed 
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Capitolo I 

L'ANTICHISSIMA TRADIZIONE CORALE 

Agli inizi il canto cristiano veniva affidato ad un solista che intonava 

i salmi mentre i fedeli ascoltavano o rispondevano con un RESPO1 -

SUM (facile e breve ritornello). Questa era la più semplice maniera di 

partecipazione alla liturgia, specialmente per le precarie condizioni in 

cui i cristiani si trovavano ad intonare la loro preohiera cantata. 

Anche oggi la maniera responsoriale continua ad essere la più popo

lare e coinvolgente metodologia per il canto dei salmi, alleluia, ritor

nelli responsoriali o antifonici. 

Finito il periodo della clandestinità, costruite le basiliche, organizza

ta in modo migliore la liturgia, fece gradualmente la sua comparsa la 

"SCHOLA CANTORUM" che resistette fino a tutto il XIV secolo; la 

prima Schola fu istituita da Papa Gregorio Magno (590 - 604): 

"SCHOLAM QUOQUE CANTORUM IN SANCTA ROMANA 

ECCLESIA CONSTITUIT" (testimonianza tarda 872). Essa non 

escludeva totalmente il canto del popolo ma lo riduceva man mano 

che si costituiva come insieme cli specialisti. Inizialmente il Coro, for

mato quasi esclusivamente da ecclesiastici , era sistemato a semiccr-

I 12 I 



I; ,\, 'TI<:! I l. . I.\I,\ TIUDIZIO. E f ;()K,\I.E 

chio intorno all'altare " lN MODUM CORONAE CIRCUM ARAS ", 

que to pe rch , gli edifici sacri non erano ancora architettonicamente 

ben definiti. Succ s i, amen te nelle basiliche paleocristiane la Schola 

trovò la ua naturale sistemazione in un apposito luogo delimitato da 

Filippo il 13111,110 :1,s i,1.1 :id 1111a ;\kssa l':1111a1:1 d,111:t Ch,1pdlc d<· l.lu11rg<>gnc: miniatura dal "Traité sur 
l'oraison dn111c11ic.1lc" trad<>ll a da Jcan 1'.lidòt ( 1457) Bru~cll.: ' , 13il,li,,1h~qt1<' Ruyal d<· 13di:iqu<'. 
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~IUSIC.\ E ::E:--Tl~IE:--TO RELIGIOSO 

balaustre tra l'altare e lo spazio riservato alla comunità. 

Il repertorio era abbastanza delineato e completo già nel XTI.l secolo : 
il canto riguardava innanzitutto i ministri sacri, cioè il celebrnnr ·, il 

diacono e i lettori . I canti dell 'Ordinarium Missae erano il Kvriè . il 

Gloria , il Credo, il Sanctus e l' Agnus D ei; il testo rimaneva ·ern p re 

invariato mentre le melodie potevano variare soprattutto seconJo i 
tempi liturgici o le solennità delle feste. I canti del Proprium Mi · ·aè 

erano l'lntroitus o Canto d 'Ingresso, il Gradua.le o P almu s 

Responsorium (dopo il IX secolo era cantato solo dal salmista nza 
alcuna risposta da parte del popolo) , I' Alleluja detto anche Sequ nria. 

Jubilis o Melodia, il Tractus (esistente già prima del IV sec.) nei pe rio

di penitenziali sostituiva l' Alleluja, l'Offertorium (la sua presenza si 

ebbe dal IV sec.) e il Communio (dopo !'VIII sec.): in questi canti il 

testo era proprio per ogni domenica, festa o celebrazione, così pure le 

melodie erano proprie per ciascun testo. Un breve, ma necessario, 

discorso è da farsi per i Tropi e le Sequenze. Questi si svilupparono 

tra il IX e il XVI sec. ed erano delle aggiunte facoltative , toll erate 

dalla gerarchia ecclesiastica e distinte dal canto liturgico ufficiale pro

priamente gregoriano. Potevano avere diverse tipologie: o aggiunta di 
parole, o piccole modifiche alla melodia, o aggiunta di nuove parti let

terarie e melodiche, o una nuova melodia che sostituiva la preceden

te inglobando il testo originario. Le Sequenze composte in tutto il 

medioevo furono ben 5000, di cui 150 accolte nel Messale. Dopo il 

Concilio di Trento ne rimasero solo quattro: Victimae Paschali laudes 
di Vi pone, Lauda Sion di S. Tommaso d 'Aquino, Veni Sancte Spiritus 

di Stephen Langton e il Dies Ime di Tommaso da Celano e solo più 
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tardi nel 1727 venne inserito anche lo Stabat mater di Jacopone da 

Todi (fl Concilio Vaticano II ha tolto il Dies Irae nelle liturgie ese-

1uiali, ha la ciato ad libitum lo Stabat Mater e ha mantenuto le altre 

tre, che vengono eseguite a Pasqua, a Pentecoste e al Corpus 

Domini). 

Nel coro c.:mernevano per dignità e abilità i solisti, cui spettava l'ese

·uzion · cli ve rsetti o parti da alternare con il resto dei cantori, tra i 

,oli ··ri p()i pri rn ggiava il salmista, la cui arte rappresentava una sorta 

di uhcriorc.; :pecia lizzazione. Con il passare del tempo il canto liturgi

co greg ri ano, che per secoli aveva rappresentato il punto di congiun

zione t ra h1 Schola e il popolo, incominciò a subire delle modificazio

ni di t ipo polifonico. I solisti, sempre più scelti , dovevano sostenere le 

parti complesse della polifonia mentre il resto del coro continuava ad 

ese11uire la sua opera di sostegno con il canto tradizionale (gregoria

no). Ques to fu il momento ciel passaggio dalla "SCHOLA CANTO

RUM" alla "CAPPELLA". In apparenza l'una rappresentava la con

tinuazione dell'altra ma la CappeUa, in realtà, era qualcosa di diverso, 

sia per quanto concerneva gli ideali , sia nella sua struttura. Essa, infat

ti, si appropriò cli spazi sempre più ampi: da singole e brevi sezioni, 

alternate con il canto gregoriano, si passò all'esecuzione polifonica di 

brani interi. La cappella accentuava l'aspetto tecnico-specialistico 

come luogo di ricerca e di studio, pur trovando la sua naturale siste

mazione nel servizio alla liturgia. I ministri ciel culto e il popolo resta

vano passivamente ad ascoltare, ammirati o forse annoiati, limitando

si a balbettare qualche vecchia salmodia in un gregoriano ormai 

abbruttito. Divenne una pratica sempre più frequente quella di assol-



dare nelle corti di signori e vescovi i migliori maestri e cantori 

d'Europa, inserendo la loro prestazione tra i servizi di corte e pagan 

doli con fondi speciali appositamente costituiti. Una delle cappelle 

più famose dell'epoca fu quella di Avignone fondata alla fin e ciel tre

cento, alla quale venivano accordati notevoli benefici. Essa pe rò av ·va 

una funzione essenzialmente ecclesiastica in quanto formata da cap

pellani e chierici e solo in secondo luogo i suoi componenti erano 

musicisti. Altre invece si occupavano in maniera peculiare ciel bel 

canto e il servizio liturgico, quindi, assumeva un valore secondario. I 

componenti riscuotevano rendite molto elevate ma dovevano se rvire 

i loro mecenati e possibilmente muoversi di paese in paese con questi 

ultimi. Le cappelle si moltiplicarono nel XV e },.T\.11 secolo arricchen

dosi anche di strumenti e dotandosi di regolamenti e statuti. Questa è 
l'epoca nella quale si definisce con chiarezza la figura del composito

re che finalmente poteva firmare le sue opere, fino a quel momento 

infatti il comporre era stato opera di anonimi. TI compositore non era 

legato ad un determinato ambiente ma passava da signore a signore a 

seconda delle offerte e dei maggiori vantaggi economici , anche per 

potersi confrontare con diverse esperienze artistico - musicali. 

11 XVI secolo è anche l'epoca del Concilio di Trento ( 1545 - 1563 ), 

che non ha riservato grande spazio alla musica ma ha influenzato 

indelebilmente la liturgia. Il Concilio operò un'efficace rinnovamen 

to della prassi liturgica che ormai era da secoli immobile e definitiva

mente deteriorata. Papa Gregorio XIII si prodigò affinché le melodie 

gregoriane venissero rettamente adattate ai testi riveduti del Messale. 

La polifonia non fu condannata dal Concilio, come alcuni vescovi 
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avrebbero desiderato, ma si ordinò che nelle celebrazioni sacre fosse 

evita ta la musica lasciva o impura eseguita sia dalla cappella che dal

l'organo. Questo perché nella liturgia era divenuta cosa frequente 

quell a di introdurre elementi profani tramite il riutilizzo di madrigali 

e chansons e inoltre perché i testi sacri erano sostituiti, durante le 

celebrazioni , dal suono dell'organo o con la lettura di altri brani libe

ram nre scelti. Il Concilio di Trento, per il resto, rimase su posizioni 

di dife a c1 causa del pericolo rappresentato dal protestantesimo. I 

Padri Conciliari , infatti , avevano già enormi problemi da risolvere nei 

confronti della Riforma luterana e quindi si occuparono solo nelle 

ultime sessioni deUa musica liturgica. 11 Concilio volle o, per meglio 

dire, non ebbe la sensibilità di avvicinare il popolo ai riti cristiani: non 

permise in alcun caso che la lingua volgare fosse utilizzata nelle cele

brazioni solenni e accettò il sistema elitario delle cappelle. Chiuso il 

Concilio, Papa Pio IV affidò ad una commissione di otto cardinali 

l'incarico di vigilare sull 'applicazione integrale dei decreti approvati e 

si arrivò ad una serie di disposizioni generalmente condivise: I) non si 

doveva cantare Messe o Mottetti infarciti di testi diversi e arbitrari o 

costruiti su temi musicali di canzoni profane, II) si doveva prestare 

attenzione che le parole fossero percepite in modo intellegile e chia

ro, III) non ci doveva essere una politestualità cioè l'utilizzo contem

poraneo di altro testo da quello previsto dalla liturgia, IV) non ci 

doveva essere inserzione a più riprese , nel testo liturgico, di parole e 

frasi di libera creazione che in tal modo avrebbe reso discontinuo e 

frammentario il testo stesso. 

Il XVI secolo fu certamente il periodo d'oro per l'arte polifonica: essa 
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Gio\'anni P11:rl111gi d:1 P:1lcs1rin:1 in un rnr:it to rr•n 
lo sp:mit o ddla " i\lissa 1':1p:1e ,\l.1rcdli Il " ( 1567 
ca ). Napoli , Mus.:o dd Cunscr\' ,llOno. 

tocco 1 verttct della sua bellezza e la Parola trovava nell ' intrecc io 

melodico il suo giusto equilibrio con il suono. La musica sacra pote

va finalmente dirsi tale, con la preminenza della Parola biblica e della 

liturgia. Per tutto il cinquecento lo "stile di chiesa " fu completamen

te e radicalmente differenziato dal timbro della musica profana. La 

formazione tecnica, culturale e musicale dei cantori e dei composito

ri avveniva per la maggior pane in ambienti ecclesiastici, nelle scuole 

di lettere e musica annesse alle cappelle. La base era gregoriana e 

senza dubbio il cantore della cappella aveva notevoli capacità vocali: 

doveva avere una voce corposa e penetrante, così da espandersi nella 

vastità delle navate in modo risonante e uniforme. Le partiture del 

XVI secolo e specialmente quelle più vicine al seicento erano schemi 

aperti che il cantore completava e abbelliva. Tutto ciò era semplifica-
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to nell e esecuzioni solistiche mentre nelle cappelle, formate da più 

cantori per voce, occorreva un 'abilità davvero eccezionale e soprat

tutto una grande capacità d'intesa per poter "colorare" il brano 

simulrnneamente al resto del coro. In un breve lasso di tempo, però, 

le cose mutarono. La Nuova Musica che veniva proposta era solenne, 

monumentale, spettacolare, molto espressiva e colorata. La gerarchia 

\::Ccles ia ·ti ca vedeva sempre con maggior apprensione e disappunto 

I 'affernrnrsi li questo genere musicale e così sollecitò un ritorno alla 

poli fo nia cinquecentesca e nello specifico quella di Giovanni Pierluigi 

Da Palestrina che, a suo tempo, aveva accolto appieno i dettami tri

dentini (è d'obbligo , in questa sede, ricordare la meravigliosa 

"MfSSA PAPAE MARCELLI Il" a sei/sette voci per Coro Polifo

nico, esegui.ca anche per la Solenne Celebrazione d 'apertura del 

Concilio Vaticano II, 11 ottobre 1962). 

Per tutto il XVII secolo la cappella occupò il ruolo di protagonista 

nell'orizzonte musicale. Essa cantava a "gloria di Dio" e ad "edifica

zione ciel Popolo" , ma quest'ultimo non bastava: era necessaria la pre

senza della nobiltà perché fosse giustificabi.le il suo impiego e perché 

le sue esecuzioni fossero apprezzate. La voce del castrato era la voce 

per eccellenza, "il maggior ornamento della musica, la sirena" che 

aveva incantato nel XV - XVI sec. e che continuerà a farsi ammirare 

per tutto il settecento. Tutti i grandi compositori di questo periodo 

scrissero Messe e Mottetti per l'uso liturgico e ci furono dei tentativi 

cli conciliare le esigenze della Nuova Musica con le esigenze della 

liturgia , grazie alla creazione cli brani semplici, brevi e funzionali alle 

celebrazioni . 
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Con il barocco incominciò a consumarsi la contrnpposizione tra alta 

re e cappella . Anche materialmente i cantori si spostarono in palchi 

discosti dall'altare o iniziarono a salire sulle tribune degli organi suc

cessivamente chiamate cantorie. Sull'organo, però, salivano solo 

pochi cantori o strumentisti, causa anche lo pazio ridotto , i quali 

dovevano eseguire arie, duetti , terzetti con il basso continuo. Mol to 

spesso la cappella veniva affiancata da un altro coro e così si reali zza

vano momenti di policoralità, molto spettacolari , con conseguenti 

effetti dialogici di stereofonia. I singoli cori venivano allogati ullc 

varie tribune o su palchi innalzati in angoli diversi della chiesa ognu

no con un proprio organo mobile e un proprio maestro. Tutti obbe

divano al maestro che presiedeva dal coro principal . 

Il numero dei cantori e degli strumentisti era molto variabile e dipen 

deva da tante circostanze, una delle quali erano i soldi a di posizione 

di volta in volta. C'era poi una prassi di comportamento e di discipli 

na alla quale i cantori dovevano attenersi una volta assunti nella cap

pella. I direttori, secondo molti statuti e regolamenti , av vano l'obbli 

go di stendere rapporti regolari su di ogni singolo cantore: sulla sua 

voce, suUa sua impostazione ma anche sul comportamento e sui 

costumi e i modi di vita. La scelta del repertorio spettava al "maestro 

di cappella" che inoltre coordinava il gruppo con gli opportuni gesti 

o con l'uso di un'asta direttoriale. Il lavoro del maestro era massacran 

te, necessitava dav\ ero di una eccezionale preparazione; i contratti e 

gli ascoltatori esigevano musiche per ogni festività , brani sempre 

nuovi e sempre più complessi, anche perché ripetere composizioni già 

eseguite o di altri autori non tornava ad onore della cappella e in pri -
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mis del suo maestro. L'accertamento dei candidati cantori ad una cap

pella veniva fatto nei severissimi concorsi banditi dalle amministrazio

ni interes ate. Le più grandi ed illustri cattedrali italiane ed Europee 

rano molto e igcnti e quindi convocavano i più noti musicisti del

!' · 1 oca per esaminare i concorrenti che ambivano al posto di cantore 

e.li m,te rro. 

Nell'ottocento con la scomparsa cli molte cappelle tramonta un glo

rio ·o pe riodo musicale, ma sarà soprattutto la riforma della musica 

sac ra cattolica, tra la fine del XIX e l'inizio del XX, a realizzare un 

epocale e radicale rinnovamento: I) la cappella di pochi professionisti 

pagati si trasforma in un coro di dilettanti volontari; si stiJano nuovi 

sta tuti nei quali i cantori addirittura si impegnano a tassarsi per soste

nere l'istituzione in spirito cli dedizione e cli interesse, II) il Coro 

(eletto Corale o Cantoria o Schola Cantorum) cresce notevolmente di 

numero: la porta è aperta a tutti , uomini donne e bambini e non sono 

richieste dori particolari, III) il coro troverà la sua sistemazione dietro 

all 'altare o in rnntoria, ma opportunamente nascosto eia grate, IV) il 

coro non è privilegio di poche chiese importanti come avveniva per la 

cappella ma ogni µarrocchia può avere il suo coro liturgico. Questo è 

anche il momento del ritorno al grande passato: si rispolvera 

Palestrina ma la sua musica, molto spesso, viene riproposta in modo 

pedante e si cerca una pedissequa imitazione del sommo maestro. 

Vista poi la diminuzione ciel livello musicale dei cantori si cerca di 

facilitare l'esecuzione delle opere, rasentando l' infantilismo. E' il 

periodo detto in modo sprezzante "ceciliano", considerato dai più 

"Ja tomba " della grande tradizione musicale sacra e il trionfo del 
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"dilettantismo assoluto", oltre che un periodo di decadenza dello spi

rito liturgico. C'è tanto di vero ma anche tanto di falso in queste affer

mazioni infatti a tutto ciò si accompagna: la riscoperta del canto gre

goriano, della musica figurata a più voci e l'affermazione , nel campo 

della composizione, di Maestri indimenticabili quali: Lorenzo P eros i, 

Licinio Refice e Franco Vittadini. 

Bisognerà attendere il Concilio Vaticano II perché un nuovo ven to di 

riforma investa la musica sacra e la liturgia della Chiesa Cattolica. 

Punti chiave di questa grande "rivoluzione" liturgico - musicale , volu

ta in ogni modo dai Padri Conciliari e soprattutto da Papa Giovanni 

XXIII, saranno la Costituzione Apostolica "SACROSANCTUM 

CONCILIUM" e l'Instructio "DE MUSICA IN SACRA .L[TU.R

GIA''. li Concilio non pensò a un documento a parte per la musica 

sacra, ma questa è stata trattata all'interno della discussone sulla litur

gia in generale. Perciò quello che è stato scritto sulla musica va letto 

e interpretato tenendo presente il quadro liturgico in cui la musica è 

inserita. La Costituzione "Sacrosanctum Concilium" definisce la tra

dizione musicale come: "patrimonio di inestimabile valore, per il fatto 

che il canto sacro, unito alle parole, è parte necessaria e integrante 

della liturgia solenne; la musica sacra ha un compito ministeriale nel 

servizio divino". "E ' fondamentale conservare con gran cura il patri 

monio della musica sacra, riconoscendo il canto gregoriano quale 

canto proprio della liturgia romana, perciò nelle azioni liturgiche si 

riservi ad esso il posto principale '(Sacrosanctum Concilium artt.112 , 

116). Ma il Concilio, in questa sua opera riformatrice, ce rcherà di 

dare il giusto spazio alle tradizioni locali, infatti "in alcune regioni , 
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specialmente nelle Missioni, si trovano popoli con una propria tradi

zione musicale, la quale ha grande importanza nelJa loro vita religio

sa e sociale, a questa musica si dia il dovuto riconoscimento e il posto 

più conveniente" (Sacrosanctum Concilium art.119). Mentre per 

qwmto concerne la chiesa latina: "si promuovano le schole cantorum 

si abbia in grande onore l'organo a canne, il cui suono è in grado 

di aggiunge re un notevole splendore alle cerimonie nelle chiese e di 

e leva re potentemente gli animi a Dio e alle cose celesti" 

(Sacrosanctum Concilium artt. 114, 120). I Padri Conciliari chiarisco

no , poi, che anche il canto popolare sacro deve essere considerato 

liturgico alla stessa maniera degli altri generi (gregoriano, polifonia 

classica, musica moderna vocale e strumentale). In questa sede sareb

be difficil e dare una visione completa e globale clelJa riforma voluta 

dal Concilio ma ci pare doveroso indicare alcune novità cli grande 

importanza: I) l'educazione al canto liturgico sia promossa con assi

duità e pazienza, II) il coro diviene assemblea, una sua parte qualifi

cata liturgicamente e musicalmente esegue parti sue proprie e favori

sce la partecipazione attiva dell 'altra (i fedeli) al canto; tutti vi posso

no partecipare perché il gruppo è "gruppo ecclesiale veramente for

mato allo spirito liturgico", III) bisogna affidare le acclamazioni 

all'assemblea (Alleluia, Santo, Mistero della fede, Tuo è i.l regno) , 

ciancio rilievo al Salmo Responsoriale in quanto parola cli Dio; il Pater 

Noster è assembleare, i canti cli ingresso, offertorio, comunione devo

no riferirsi ai tempi liturgici e possono essere eseguiti dal coro, IV) la 

lingua latina è accettata ed è accettato cli buon grado il repertorio 

polifonico tradizionale purché si risponda alle esigenze della liturgia 
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rinnovata, V) si deve lasciare spazio alle aggregazioni giovanili anche 

per quanto concerne la musica liturgica, sempre evitando le esagera 

zioni e gli abusi. 

Non è completo un discorso sulla liturgia e sulla musica aera - litur

gica senza un breve accenno alle campane. Il loro impiego rocca la 

pratica ciel culto: chiamano i fedeli, solennizzano e creano festa e 

costituiscono una presenza costante ed amica. Nella loro antichissima 

storia esse hanno prodotto un costume religioso e civile profonda

mente radicato. 1. cristiani hanno iniziato presto a servirsi cli campane 

e campanelle a scopo di richiamo e di solennità. I monaci dei secoli 

IV - V e VI erano convocati "agli atti comuni e al divin ufficio dal tin 

tinnio della campanella " (S.Benedetto, Regola, cap. 43 ). S. Gregorio 

di Tours (594) parlava di campane ad uso di chiese parrocchiali. lei 
corso dei secoli successivi l'arte campanaria si sviluppò grandemente 

ad opera di abili artigiani: furono fuse campane enormi , dal suon 

poderoso e terrificante e campane di piccole dimensioni, autentici 

gioielli squiJlanti, per lo più riuniti in una serie intonata detta "caril 

lon". Il loro compito fu riassunto in una delle iscrizioni più ricorren 

ti: "LAUDO DEUM VERUM, PLEBEM VOCO, CONGREGO 

CLERUM. DEFUNCTOS PLORO, PESTEM FUGO, FESTA 

DECORO". Ancor oggi la sua funzione fondamentale è rimasta ed è 

quella di essere "signum" di una comunità che vive, di riti liturgici 

che si svolgono giornalmente, di feste che si ripetono regolarmente, di 

una lode incessante al Creatore, di una tensione ininterrotta verso il 

cielo. 
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