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A tutti coloro che con serietà, costanza e sacrificio hanno dato vita e 
continuità al coro operando fino ad oggi, per lasciare ai giovani il 
compito cli continuare. 

A mio zio Mario, uomo legato alla tradizione, valido tenore che 
sostenne sempre con entusiasmo ed impegno l'attività del coro 
sapendo trasmettere anche a me, fin dall'infanzia, la passione e 
l'amore per il canto. 

Laura 





A Mons. Ruggero Dipiazza, al Centro per la Valorizzazione e la 

Conservazione deUe Tradizioni Popolari e in particolare alla sua 

Presidente sig.ra Edda Cassar un sentito grazie per la sensibi.lità, l'at

tenzione, la fiducia dimostrate e per il fondamentale supporto tecni

co ed economico che ha permesso la realizzazione di questo libro. 

M.i è doveroso un particolare ringraziamento a Laura Madriz 

Macuzzi: grazie al suo impegno, al suo instancabi.le lavoro di ricerca 

e di contatto con i coristi più anziani, alla sua sensibilità e alla sua pas

sione, ho avuto la possibilità di ricostruire in modo completo, preci

so e puntuale la complessa storia deUa Corale di San Rocco. Laura 

mosse i primi passi nell'esperienza musicale, all'inizio degli anni '60, 

con il gruppo delle "Canterine" di don Onofrio Burgnich, quindi 

continuò nella Corale del Borgo, come contralto, prima sotto la dire

zione di Bruno Cumar e poi di Antonio Stacul. Ancora oggi è parte 

fondamentale del coro sia sul piano musicale che su quello della 

testimonianza storica. 

Vanni 



Nel presentare questo libro di storia e memoria , dedicato alla corale 

borghigiana ma in generale alla musica liturgica, rivedo molti dei tan ti 

fedelissimi che hanno dato lustro alla nostra chiesa e alla musica 

sacra. 

Sono preso da un sentimento di rimpianto e di riconoscenza: rimpian 

to per i tanti amici che ci sono passati innanzi e riconoscenza per il 

dono di tante ore strappate al riposo. Tante volte mi chiedo ammira

to quanta fatica sarà costata ai nostri cantori doversi cambiare dopo 

cena per prove lunghe e laboriose, ripassare la Prima Pontificalis, il 

Jesu Dulcis Memoria o l'altissima "Cerviana" del Perosi e, per di più , 

sentirle dal maestro mai abbastanza soddisfatto. Colgo con gioia l'oc

casione di questo lavoro per ringraziare in modo sincero e totale tutti 

i cantori di ieri e di oggi. Un grazie vero e disinteressato, magari in 

ritardo perché non ho sempre saputo esprimervi la mia ammirazione 

e quella di tutta la comunità. Grazie a Vanni e Laura per la loro fati

ca e grazie al Centro delle Tradizioni per il sostegno alla pubblicazio

ne. 

Bruno Cumar ha sempre affermato che non c'è nulla di più bello che 

cantare in chiesa, almeno per due motivi straordinariamente impor

tanti: I.perché hai il pubblico più interessato ed attento , Dio e il suo 



popolo; 2.perché la corale parrocchiale è accolta con gratitudine e 

non giudicata dal momento che cantando prega. Beh, a molti è noto 

che talvolta , almeno durante le prove, più che preghiere piovono 

"giaculatorie ", quasi sempre nei confronti di "che ...... di Babis! ". A 

parte questa dovuta nota di colore, la nostra corale può vantare una 

lunga storia cli fedeltà che ha raccolto insieme, maestri , organisti e 

coristi nella medesima fatica del tanto provare, dell'impegno sempre 

rinnovato, della convivenza tra personalità e nazionalità diverse, tanto 

diverse! accontentandosi cli un grazie (non sempre detto) del parro

co, pur attento e riconoscente. 

Un augurio affettuoso alla corale poiché, rinnovata nelle voci e negli 

entusiasmi, possa continuare a cantare la "Gloria di Dio" e a rendere 

gioiose e solenni le nostre celebrazioni di festa. 

Gorizia S. Lucia 2004 

Mons. Ruggero Dipiazza 

PARROCO 



Capitolo I 

L'ANTICHISSIMA TRADIZIONE CORALE 
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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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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 
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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-
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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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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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Capitolo II 

CENT'ANNI DI MUSICA 
La Corale borghigiana tra 1'800 e il 900 

Scrivere la storia di un'istituzione gloriosa qual è quella del Coro di 

San Rocco è un compito importante, che onora ma che nel contem

po, comporta delle responsabilità non indifferenti , infatti raccontare 

una storia significa entrare in contatto con persone, con sensibilità e 

ricordi diversi, ma tutti ugualmente importanti, che meritano di esse

re narrati perché sono un piccolo ma indelebile segno cli appartenen

za ad una terra, ad un borgo, ad una città. 

Raccontare questa storia è come immergersi in un passato non trop

po remoto, un passato che inizia nell 'austro ungheria, passa attraver

so due conflitti mondiali e arriva fino ai nostri giorni. E' affascinante 

poter fare breccia nella memoria di una comunità anche attraverso 

degli spartiti ormai ingialliti e coperti di polvere, che ci raccontano di 

un'epoca meravigliosa per la musica sacra. Potremmo dire, senza 

tema di smentita, che il nostro coro compie cent'anni; sicuramente la 

tradizione musicale del borgo è antecedente al 1900, ma purtroppo 

sarà molto difficile, se non impossibile, ricostruire quel patrimonio 

I 26 I 



CENT'ANNI DI MU. IC.A 

La <:or.ile hnri:hii:i.ma rr.1 1"800 l" il 900 

musicale, perduto per sempre, sotto le macerie della Grande Guerra. 

E ' indubbio che già all'inizio del Secolo la parrocchia possedesse un 

organo installato da Pietro Bossi, e che, grazie all'opera di don 

Strechel, ciel cooperatore don Volani e dell 'organista Bisiach, fosse 

pres -·nte, attivo e operante un coro parrocchiale di discrete dimensio

ni ; gue te sono prove ciel secolare amore per la musica che distingue 

la nostrn terra. 

Proprio in quel periodo (seconda metà del XIX secolo) stava facendo 

b reccia, in gran parte d 'Europa, il desiderio cli restaurare la musica 

liturgica , che aveva subito una decadenza nel suo più intimo spirito 

fin dall 'inizio dell 'Ottocento. Lo stimolo alla restaurazione e alla 

riforma si ebbe grazie ai richiami dell'autorità ecclesiastica e alla isti

ruzione cleUe Associazioni CeciLiane. Il movimento "Ceciliano", però, 

aveva tentato cli orientare e quasi monopolizzare tutta la produzione 

musicale liturgica. Quest 'ultimo, infatti , ammetteva solo il canto gre

goriano e la polifonia del cinquecento, per di più solo quella vocale. 

Ci fu chi , come don Lorenzo Perosi (1872 - 1956), non vedeva di 

buon occhio questa eccessiva intransigenza tecnico - musicale; egli 

infatti, come Licinio Refice ( 1885 - 1954) e Franco Vittadini (1884 -

1948), credeva negli ideali più alti perseguiti dal movimento cecilia

no, ma non apprezzava l'aridezza della nuova musica nata su que. 

precetti. Mons. Perosi compose Messe e Mottetti di gusto romantico 

cantabile e mdodico accessibile anche a cantori popolari; egli, tra l'al 

ero, recuperò l'organo quale strumento liturgico per eccellenza. L: 

sua musica s'intreccia indelebilmente con la storia del Borgo: ir 

primo luogo perché il Maestro Ernil Komel (1875 - 1960, primo mae 
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Il 1\1 ° Komd :il 1:1volo d1 lavoro 
a iian ro la firma aul O).: ra fa dc:I mac.:stro . 

stra della corale ndr.) era stato, come lui ricordava sempre e non 

senza un certo orgoglio, suo allievo (Komel aveva intrapreso gli studi 

musicali a Vienna dove si diplomò brillantemente nel 1895, successi

vamente si trasferì a Roma per studiare canto gregoriano con il Santi 

eJ è lì che, molto probabilmente, conobbe e poté perfezionarsi con il 

grande Perosi); in secondo luogo perché nell 'archivio del Coro di San 

Rocco ritroviamo la presenza di ben otto Messe composte dal 

Maestro: la Davidica, la Missa Pontificalis che fece la sua comparsa in 
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o, 

FERRUCCIO ~IEl'iE0AZZI 
~IO U IS (E. PO I.Q 

+ :! ) MA(;CIO 1ij97 

< .ENT',\ NNI DI ,\I SI( ,\ 

La Corale ho ri:hii:iana rr:i l'ROfì e il 'JOù 

]\Il ESSA DA l~EQUI I ~~I 
.-\ Tl<E \ 'OCI Il' l i0 .'10 

irOl{G.-\:'{0 <m.-\l<MO!\I<) 
C0:'1 P(JSTA IJ,\ 

D. LORENZO PEROSI 

EL>IZI0 '.'1 1 lllCORDI 

Copc:rti11:1 cldla 1\Ic:s ,1 eia Rcqu1c:m di Lor..:111.0 Pc:rosi. 
c:d1ziom: R1 ortli. luf!lio 19.JO 

un tempo molto remoto, la Seconda pontificalis, presente in un edi

zione R.icordi datata 1906 e in una versione in Do minore, mezzo tono 

sotto l'edizione originale, ricopiata da Bruno Cumar assieme a Padre 

Stefano, la Messa a tre voci d'uomo detta "Cerviana" conservatasi in 

una edizione Ricordi ciel 1898, la Te Deum Lauclamus, la 

Beneclicamus Domino, l'Eucharistica e la Messa da Requiem a tre 

voci d'uomo, cantata ogni 2 novembre per la Solennità di tutti i 

defunti ; ancora oggi viene eseguita, quasi integralmente, dal coro 
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li co ro d1 :an Rocco ndb r1corr.:n1.:1 del cinquan 1c: imo di sac.: rdc,zio d1 1\lons. don . C arlo d.: 1.3:iubcl.1 
17 0 11 o brc 1926. 

maschil e: momenti particolarmente intensi sono il Dies l rae e il 

Libera me Domine. 

Fu proprio il Komel e il suo successore Rihard Ore] ( 1881 - 1966) a 

portare a San Rocco buona parre degli partiti di autori dell 'Europa 

Centrale, infatti nell 'archivio ritroviamo pezzi di autori tedeschi dell a 

Riforma, sloveni e italiani. Per l'area austriaco - ted sca abbiamo 

Michael HaUer monaco benedettino (1840 - 1915), Heinrich Hube r, 

.Josef Stein , Franz Schopf , Josef Gru ber ( 1855 - 193 3 ), Michael 

Haydn (1737 - 1806)· per l'area slovena Vinko Voci pivec ( 1878 -

1952) e per 1 area italiana Corrado Bartolomeo Cartocci, Augusto 
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l.:1 Cnr:ik ho, .. hii:ian:1 ira 1'800 e il 900 

Cesa r Seghizzi (1 873 - 1933), Licinio Refice e altri . E' necessano 

ri co rdare che gran parte dei coristi di Komel avevano cantato nel 

Co ro diretto dal Seghizzi . Questi avevano una buona base musicale 

t , rimo ni ata dal fa tto che diversi cli loro scrivevano musica: gran parte 

ci cli pa rti ture p resent i nell 'armadio della cantoria sono state mano-

cri ttc da G iO\ anni C ulor, Bruno Cumar, L uigi Nardin , F rancesco 

1-rancovig. G rnzie al lo ro impegno e alla loro passione noi oggi pos-

cdiamo una strao rdinaria testimonianza di quegli anni a cavallo tra le 

due gue rre. Q uesti ultimi oltre che dedicarsi al lavoro di copiatura 

del le pa rtiture, enmo prima di tutto validi coristi . Non è quindi pos

sib ile pa rl a re d i una Corale senza ricordare i suoi componenti e in 

questa ri costruzione storica cercheremo di non dimenticare nessuno 

,mche se l' impresa è quasi impossibile. Il Coro di San Rocco nella 

p rima metà ciel 900 e ra così composto: MAESTRI E mil Komel, fino 

al 1948 e Rihard Ore! durante un breve periodo successivo alla secon

da guerra mo nd iale; ORG ANISTI Bruna Bressan e in certe occasio

ni una figlia del M° Komel , Taziano Gaclini (accompagnava il 
momento dell'elevazione armonizzando a modo suo la canzone "Ma 

l'amore no" cli G iovanni Danzi) nei primi anni quaranta e Mario 

Slemiz fi no al 1949 suonavano nelle domeniche ordinarie e in alcune 

funzioni ; CORISTI Bassi > Luigi Bisiani (Gino Iuran) , Edoardo 

Budihnja''' (Budinja ), Antonio Culot''' (Toni Ghendro) , Antonio 

C umar (Toni Peratòr) , G iovanni Cumar (Giovanni Peratòr, classe 

,·, Q11est1 conlol'I /t1cc·11t11w p11rtc ,111chc del coru virile dc, Ct1pp11cci11i e gmn pt1rle 11vevt1 inizùllo 

lt1 s1111 cspcl'lc111.11 11111sict1lc proprio con il Scghizzi e s11cccssivt1111c11te w 11 il Bomhi. 
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tcf:ono Carlo Du,c in ,icmc :1i , uo1 ragazzi. 
Bruno Pccorari l4uano seduto cla Jc, 1r:1 ) 

1887, padre di Bruno Cumar, scriveva musica); Baritoni> Luigi Nar

din''' (Gigi Miclàus, scriveva musica ), Pietro Piciulin··, (Pierin Stanca), 

Egidio Tornasi ·:, (Gidio Castiglia), Mario Ture) (padre di Albino e di 

Rinaldo Ture]); Tenori secondi > Giovanni Culot''' (Giovanin Clanz, 

classe 1885, scriveva musica), Mario Drosghig",.', Giuseppe Gabrielcic 

(Pepi Gabelòn), Carlo Urdan·°', Giuseppe Cabrini·°', Candutti"'; Teno

ri primi> Antonio Zotti (Toni Mitis) , Francesco Francovig o Franco 

(Fancio Marcon, classe 1886, scriveva musica; si deve a lui la prima 

trascrizione del laetentur coeli datato 1923; tale era la sua passione 

musicale da aver contribuito con una grossa somma all'acquisto del 
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I.., Corn i<: bor •hii:i,m., ir., I' n ,. il 900 

nuovo organo del 1940), Giovanni Zotti (Giovanni Mitis), Michele 

Zotti, Classe 1891 (Mitis Uaredàr) , Luigi Madriz, Ferruccio Terpin '", 

Berto Valenti11i''' (era solito auto proclamarsi il "diapason vivente"); 

Sop rani - Contralti > Maria Bisiani, Lina Camauli, Giuseppina 

Madri z e Anna Culot. 

TI M° Komel dirigeva il "Coro Grande" nelle festività piL1 importanti 

dell 'anno ma esisteva anche un gruppo di ragazze (quasi tutte studen

t s ,il conservatorio) che animavano la liturgia durante le domeni

che del Temµo Ordinario, le funzioni mariane del mese di maggio, le 

lod i nrnttutine nell 'Avvento e, insieme al primo violoncello 

l3nrazzetta , anche la messa in nocte di Natale. Tra queste ricordiamo: 

Nevina Bisiach (all 'armonio) , Maria Bisiach (Bisiacca) , Vida de 

Braunizer, Gioconda Terenzio , Gina Leban, Ada Terpin Miseri, 

Norma Silli (nipote del villoncellista), Daria Paulin e Margherita 

Piciulin (Clanza) . L'anima di questo gruppo fu Nevina Bisiach (orga

nista durante l'epoca di Bruno Cumar) che ricevette i primi rudimen

ti musicali da Pierina Lasciac (sorella di Antonio), poi da Bruna 

Bressan (organista nel periodo di Komel) e successivamente si diplo

mò al conservatorio. Le prove si svolgevano regolarmente sul fienile 

ciel Mario Drosghig, in via Garzarolli, per non consumare le luci della 

chiesa, gli incontri erano numerosi perché il repertorio era vasto ma 

anche perché, come da lei stessa ricordato: "il coro e il sabato fascista 

iera gli unici motivi per uscir de casa e dopo le prove se andava a 

sonar i campanei de via Lunga!". "In dicembre dovevo alzarme ogni 

mattina alle sei perché andavo ad accompagnar le Lodi! ". Così rac

conta la Bisiach a dimostrazione de!Ia sua antica passione musicale: 
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L., c:or:1lc dd Borgo e l:1 H ta stnri:t 

Don J"r:um:sco ,\larcga con alcuni consti d:l\·:111ti all a chic: a di an Rocco 

lei, infatti, incominciò a suonare l'armonio a soli dieci anni , e nella 

festività di San Giuseppe del 1932 accompagnò, per la prima volta, 

una celebrazione facendo una grande sorpresa a sua madre che quel 

giorno aveva l'onomastico. Il suo contributo al coro è stato fonda

mentale infatti per più cli quarant 'anni ha suonato l'organo durante le 

solenni celebrazioni dirette dal Cumar. 

Perché una narrazione sia esaustiva ora è necessario aprire una paren

tesi su una figura chiave per il goriziano e cli riflesso per il Borgo. A 

quel tempo operava in città un cappuccino nato a Chioggia nel 1902 

che lascerà un segno visibile e un ricordo indelebile a chi ebbe la for

tuna di conoscerlo. Padre Stefano Carlo Duse (1902 - 1969, nipote cli 

Eleonora Duse), era un uomo geniale, una mente eccelsa, un finissi

mo predicatore, conosceva ben sette lingue ed era anche un ottimo 

musicista. Arrivò a Gorizia nel 1930, si stabilì nel Convento dei 



CENTr\NNI DI ~IU ·1r. r\ 

I." Corni<· hnr~hi,:i""" ira l'l!OO e il '.100 

Bruno Cumar Jingc durame uno dei tanti pellegrinaggi.,·: 

Cappuccini e venne subito incaricato della predicazione locale: a 

f-arra, a Fogliano, a San Pier d'Isonzo, a Cividale. Nel giro di pochi 

mesi mise in piedi una cantoria con i ragazzi della zona, si perfezionò 

nel suono dell'organo e già nel 1932 poteva esibirsi, con i suoi canto

ri, in altre chiese della città. Molte di queste notizie le abbiamo rice

vute da Bruno Pecorari, corista ai tempi di Padre Stefano e poi primo 

tenore nella corale borghigiana; solo parole entusiastiche e di elogio 

per quel grande cappuccino che non usava le scarpe ma solo i sanda

li, anche nei freddi inverni, e prima di iniziare le prove dava a tutti i 

,·, /3m110 C11111ar dirrgcv{l çimro e deciso co11 le sue gm11di 111t111i. Avev{l /'ahit11di11e di i1111111ic/i,·. 

si Il' dit{l per gimr<' le pag111c {/l/'orga11ist{l, 111a t1hi111è quante vultc: ,rccadcva che ne girasse cluc 

i11sic111c.1 Solo 1111 piccolo i11co111 e11ie11te per 11111101110 dd rno ,m-is111(l · in/alti il C11111ar dirigeva, 

gmivt1 le /Hlf.!. illc e co11tc111por,111c,1111e11tc sostenev{/ i bt1SJi con lt1 sw1 potente e sicum voce. 
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La corale dd Borgo 
in pellegrinaggio sul mo111c Lus~ari nd 1950. 

ragazzi un cucchiaino di miele. Parole colme cli significato perché die

tro quella barba, quel passo greve, quello sguardo solenne ma sempre 

sereno si riconosceva un uomo disponibile e sul quale si poteva sem

pre contare. Egli fu organista a San Rocco in alcune solenni celebra

zioni però il segno del1a sua presenza, paradossalmente, lo abbiamo 

non nel momento del suo arrivo a Gorizia, ma nell'anno della sua par

tenza (20 giugno ciel 1953 ). Quel gruppo di ragazzi che erano cresciu 

ti con lui , per nulla stanchi del.la belJezza del canto corale, decisero cli 

non dimenticare gli insegnamenti ricevuti e buona parte cli essi si tra

sferì nella cantoria della nostra parrocchia. Quando questi giovani 

arrivarono, la guerra aveva lasciato il suo segno ccl erano rimasti pochi 

coristi quindi la situazione necessitava di un radicale rinnovamento. 
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La Cor.,lc '" " Ahii:iana rra l'SOO e il '1(1 

Don O nofrio Bur~nich a Castdmonte insieme alle c:into rintc. 

Dalla testimonianza diretta cli Bruno Pecorari (all'epoca Tenore 

primo oggi Basso, probabilmente è uno dei coristi più anziani ancora 

in attività: iniziò a cantare con Padre Stefano, dal l 937 al 1950, con-
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tinuò nel coro di San Rocco dal 1950 ad oggi, nell a corale Seghizzi 

1947-1950, nel Complesso Polifonico di Gorizi a diretto da CeciJic1 

Scghizzi 1950, nel coro di Piazzutta dal 1954 ad oggi, nel coro li 

S.Ignazio 1967-1969, nei madrigalisti Ji Gorizi a negli anni settanta , 

nel coro della città di Gorizia negli anni ottanta , nel coro Monteverdi 

di Ruda dal 1989, e nel coro "Portelli ' di Mariano 1988-1997 ) i vec

chi coristi rimasti dopo la guerra continuarono la loro opera ancora 

per qualche tempo finché prima le donne e poi uli uomini se ne anda

rono lasciando spazio al "nuovo coro", composto dai giova ni di padre 

Stefano e dai ragazzi della Parrocchia della classe 1930 -32 (degli 

anziani restarono solo Giovanni Culor, Carlo Urdan, Luigi Nardin , 

Piero Piciulin e Giuseppe Cabrini) . La nuova corale, sorta dalle mace

rie del II conflitto mondiale, poteva contare su un gruppo di giovani 
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La Cnr.,lc borl!hi i:i:1110 tra 1'8011 e il 900 

ben affi atati , volenterosi e con un repertorio nuovo da studiare. 

Vennero portate, infatti, daJla cantoria dei cappuccini diverse Nlesse 

ciel P ro, i tra le quali: la Te Deum Laudamus, la Benedicamus 

Domino, l'Eucharistica, la Messa da Requiem , la Iucunda di 

\ ittaclini e due messe a quattro voci una di Gruber e l'altra di 

chu bcrt. Questi giovani erano guidati dal Maestro Bruno Cumar con 

all 'o rgano due val nri organiste: Nevina Bisiach e Mariuccia Culot Di 

antolo. La Culot aveva intrapreso la sua esperienza musicale studian

do pianofo rte, successivamente nel 1948 incominciò a suonare l'ar

monium durante le lodi nell'Avvento, alle funzioni mariane del mese 

di maggio e di ottobre e alle '' Litanie del Sacro Cuore" in giugno; dal 

1954 al 1958 prese il posto della Bisiach come organista del "coro 

grande" ed inoltre per diversi anni cantò nel Complesso Polifonico di 

G o rizia . Durante questo periodo poté suonare gran parte degli orga

ni della città perché il coro parrocchiale era molto richiesto e apprez

zato ma anche per il fatto che nel goriziano gruppi musicali così quo

tati erano molto rnri . Tra il 1950 e il 1954 le prove venivano svolte 

con grande assiduità, anche sei incontri settimanali: Bruno Cumar e 

Bruno Pecornri insegnavano ai Tenori e ai Bassi mentre Mariuccia 

Culot ai Soprani e ai Contralti. li repertorio era molto vasto e si can

tava, oltre che nelle solenni celebrazioni dei tempi forti (Pasqua, 

Natale, Quaresima e Avvento), in quasi tutte le domeniche ciel tempo 

ordinario e in diverse altre celebrazioni quali: S. Giovanni Bosco (31 

gennaio), S. Giuseppe( 19 marzo), S. Luigi (21 giugno) S. Rocco (16 

agosto, la sera) , il 2 novembre, S. Lucia (13 dicembre festeggiata 

ancor oggi perché Patrona della corale) il 3 .l dicembre, il primo ciel-



~tC:--t C:.\ E SE:--IT l~tE:-.:ro REI.IG I( )~() 

Fe~l:l Jcl rin)!rnzimncnlo 1989. la corale in 111 11e le ,ue s1:ziun1 duran1c la cclchr.1z1n111: 

l'anno, in occasione delle festività mariane come, la Nativitù della 

B. V.M. (8 settembre), la Madonna del Rosario (7 ottobre), 

l 'Immacolata Concezione (8 dicembre) e per il Ringraziamento che 
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I.a Cnr.1lc I c•rl(hil(iana tra 1'8 O e: il 90Q 

La cor:tli: dd Borgo dur:IIHl' una cdi:hr.1zior1c. dirigi: Bruno Cuma r, .1ll'organo ,\monio S1,1cul. canea 
comi: lenori: un gto\'anissimo Alessandro 1\rbo ( 1988) . 
Sou o: L.1 sez ione 111asd1ili: dd niro. 

coincideva con la domenica più v1cma ali ' 11 novembre (all'epoca il 

Ringraziamento i svolgeva in Piazza della Vittoria visto che la festa 

era provinciale e la corale veniva chiamata ogni anno per animare la 
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Jl çom dircll o cl.i l :-.1• Antonio tacul con :ill', ,rgano \',111ni Fcrc, 111 . 
. 0 110 : La czionl· femminile dd coro. 

solenne celebrazione). fl coro ebbe la possibilirà e.li dimostrare la sua 

preparazione non solamente in città ma anche durante diversi pelle

grinaggi che venivano oroanizzati con regolarità: a Monte Berico a 
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l.. :o Cor.,1~ hn,i::hi~iona rr., I' 00 ~ il 'J()() 

Barbana, ul monte Lussari , a Castelmonte ed a Venezia . La corale 

bo rµ; higiana a quel tempo era così composta: MAESTRO Bruno 

C um ar (eia e 1914 ) dal 1948 al 1992; ORGANISTI Nevina Bisiach 

dal 19➔9 al I 98 , Mariucc ia Culot dal 1954 al 1958, Antonio Stacul 

d all' e ucce ivamenre maestro della corale, (Padre Stefano Carlo 

Du ·e . don Virto rio Toniurti , Padre Antonio Miolli e Silvia Fumo in 

alc une cc leb rnzio ni ); COlUSTI Bassi > Berto Quali ', Giuseppe 

1\tl ·rsecchi (P -pi ), Aldo Sossou (Simone), Pietro SracuF (Pieri), Carlo 

N ardin ' (Carlo r:urlan) , Radislao Leopoli ' (Rado), Bruno Bastiani', 

G uido To rnasi, L i, io Racolin '; Tenori> Domenico Di Santolo (Meni) , 

Bruno P ecorari , Saverio Iosini, Mario Madriz ' (Mario Rocco era un 

grande appa ionato , in sella alla sua bici percorreva tutto il borgo 

mvi anelo i coristi delle prove) , Giovanni Marcon'°', Bruno Sumelli 

(M ax), Mario P ausig ([ lario Pinel), Rinaldo Ture! ; Soprani -

Contralti > E lena Calì , Loretta Calì, Anita Madriz , Loretta Madriz 

Fede Zago, Lucia Vecchiet, Elena Bello, Lucia Zotti, Anita Canola 

(naturalmente i coris ti anziani continuarono la loro attività ancora per 

dive rsi anni). Intorno al 1960, però, si iniziò ad avvertire un proble-

1 Q11cs/1 rn11ton br1111/f1 i11ii.irrtu ,I /oro servizio //llrr 1111,siw lit11rgirn d11m11te gli ,111111 gori::::li111i 

di Ptldr, · 'tc/t1110 C ,rio Ome. 

2 /111cortl OJ!J!,i 1; pur/e tlllivu del com. 11011 solo rn111c rn11torc 11m anche co111c /igu/'(/ org//11i::::::::tl

tr1cc rie/le prrn1c. sop/'(/1/ullo per le lilurgic pùì i111porlrr 111i · P//Sf/11//, Stln Rocco, /{111grm:.u1111e11/o 

t· Ntl!tllt·. Il pùì ddlc volt,· prima rii salire ù1 crr11torii1 vu sul c,1111p1111ilc love con grt111 llltl<'Slri,1 

/ti "rnnltlrc" le a1111/N111c. 



ma quello della mancanza di \Oci femminili. Solo grazie all 'ope ra di 

don Onofrio Burgnich (parroco di San Rocco dal 1960 al 1967 ) il 

coro non finì la sua esperienza ma al conrrario si rafforzò ulre rio rmen

te. Don Burgnich (uomo colto, fine musici ra: diresse il coro in alcu 

ne celebrazioni e insegnò a quest ' ultimo la "Garbelotto '' , unH ru pen

cla messa a quattro voci ancor oggi ricordata) creò dal nulla un g ru1 -

po di ragazze che presero il nome di "Cantorine '' . !a lte cli que te 

successivamente confluirono nel coro grande e vi rima ro pe r di ve r

so tempo come: J'v1aria Fajdiga\ Elena Fain, Grazia Zuccaretti , Rita 

Bressan , Loredana Petrevcic, Fla\ ia Branclolin , Nicolina Dragonetto , 

Lucia Zanuttig, Rossella Piromalli Claudia Vida altre come: Laura 

Madriz, Sihia Fumo, Mari a Susic e Anna Bressan continuano tut 

t'oggi la loro opera a favore della Corale . Delle "Canterine ", se la 

memoria non ci tradisce, dobbiamo citare anche: Miriam Vidi , E mma 

e Rita Kemperle , Silva Peljhan, Loredana Voclopivec , Rosa 

Mersecchi, Anna Gatta, Aurelia Stacul , Flavia BernarJinis, Laura 

Marini, Vanda Peressutti , Laura Vuga, Tiziana Tuli o , Annamaria 

Bisiani, Graziella Paravan, Laura Zei , J.rcne Gobbo, I·lc1via Piepoli , 

Luisa Giacetti, Anna Pcrtini , Anna Maria Verbi , Pina Venuti, Anna 

Maria Venuti, Luisa Zgavec, Fulvia Rosito , Giuliana Proietti , Carla 

Bertoni, Lucia e Annamaria Venturini, Ornella Barazctti, Giuliana 

Susmel, Adima Marot e Lina Ventura . Accanto a questo gruppo ricor-

3 opmnu valido e icuro sostegno de/1(1 sc::.w11c, la sua prc.1c11z,1 i11 mm vc11iv,1 1l'111pn· 11ccr,lt,1 

con 1111 largo sorriso del \1ne tro che diccvtr "Cumù pod111 scomcm i". 
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I.., .or.ile lmr~hiµi.ma rra l"ROO e il 900 

di amo inoltre due ragazzi che accompagnavano, come voci bianche, 

la litur~ia durante i matrimoni: Mattia Fajcliga (Contralto) e Luciano 

C icuttin ( a prano) oggi due ottimi bassi . Le canterine di don 

O nofrio ;1ecom1 agnavano, tra l'altro, le funzioni mariane serali , che 

termin ava no alla fin e ciel mese cli maggio con una processione che 

1 aniva d a an Rocco ed arrivava alla Madonnina situata all'incrocio 

rrn ·an Rocco e ,mt ' Anna. Per l'occasione c'era a disposizione una 

giardinetta con l'altoparlante sul tetto dove le ragazze si alterna\ ano 

a a ppie per sostenere il rosario lungo il cammino. "Lì si sentiva pro

I ri o cli tu tto , col fo vor dell'altoparlante e con gran dispiacer del par

roco! ". 

Dalla metà degli anni cinquanta le prove non furono più svolte con 

regolarità il repertorio era sempre lo stesso e ancor'oggi le Messe e i 

Mottetti sono specchio dell 'antica tradizione soprattutto nelle cele

brazioni maggiori. 

Anche se la grande riforma voluta dal Concilio Vaticano II (1959 -

1963 ) portò un vento di rinnovamento su tutta la Chiesa Cattolica, 

sia sul piano pastorale che su quello liturgico, nella nostra parroc

chia l'antica tradizione non venne mai abbandonata. Le Messe del 

Perosi, con la loro tipica impronta romatica, i Mottetti ciel Seghizzi, 

cli \Xlrattni , cli Frank, ma anche la loro stessa esecuzione e interpre

tazione sono ancor oggi una peculiarità ciel nostro coro. Il Requiem , 

la Prima Pontificalis, la Mi sa Eucharistica , il Jesu Dulcis Memoria, il 

Laetentur Coeli fanno parte cli un bagaglio culturale lontanissimo 

che ci rende comparrecipi di una realtà complessa quale è quella ciel 

nostro Borgo. La Corale di San Rocco e la sua lunga vita sono segno 



~\ L:S\C:\ E ~1-::-,.:r1:-11::-,.:-ro l{ELIGI( lS( l 

f'c 1:1 d i S. Lucia 200 1: \'engonu p n:mia1c .\ h1ri:, Su, ic. Laura 1\ ladn1. Silvia 1"111110 e Anna Bress:m 
per i loro -I O ann i di , e r\'i zio nel la Cur,1le Jd !fo rge,. 

indelebile di appartenenza e di amore verso que ta te rra e le sue per

sone; anche per questo motivo no i abbiamo il dovere di fare memo

ria e di non dimenticare chi ha dedicato il suo tempo, ru bandolo al 

meritato riposo, chi si è impegnato anima e co rpo pe r t rovare nuovi 

co risiti , possibilmente giovani e chi ha cerca to cli fa r passa re al le 

nuove generazioni il messaggio lasciato da chi non c'è più. Q uesta è 

anche l'occasione più propizia per citare i cori sti che si sono avvici

nati solo negli ultimi anni . Grazie al loro contributo la nostra co rn-
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I.a Ctlr.t lc hor~hi~i:m:, ira I' 00 e il 900 

le ha muto cont inuità · potrà avere un futuro . (E' necessario preci 

sa re che tra gli anni ettanta e ottanta si sono avvicinati al coro diver

e altre I e r one, ne ricordiamo alcune: Alfredo Petroni , Mario 

Medcot , Ma ri o Lutman , Mauro Mazzoni , Albino Ture! Giovanni 

larrellnni , Arma ndo t~ cl le, Maria Regina Terren , Anna 1vL Qualli 

alc uni li quest i cantano ancora oggi . Tra i coristi più anziani ancora 

in artiv irù citiamo: Bruno Pecorari , Pietro Sracul, Aldo Sossou, 

Dom n ico Di anro lo mancato da poco, Saverio Iosini , Bruno 

umelli , Laura Madriz, Marisa Susic, Silvia Fumo, Anna Bressan, 

Anita ìvlaclriz ). 

MAESTRO Antonio Stacul dal 1992 (Orlando Di Piazza, Francesco 

Valcnrin ig, Rad i ·lao Leopoli, Lucio Rapaccioli in alcune celebrazio

ni ); ORGANIST[ Alessandro Arbo negli anni '90, Vanni Feresin dal 

2000, e andra Lombardi in alcune celebrazioni; CO.RISTI Soprani > 

Lisetta Mocle rz , Alessandra Fas iolo , Emanuela Rossi, Caterina 

Canola, Rosanna Caccavo, Cristina Luciano, Graziella Zanetti ; 

Contralti Donatella Sossou , Giada Piani , Ilaria Canola; Tenori > 

Lorenzo Macuzzi, Riccardo Macuzzi , Alberto Fabrissin, Stefano 

Sfiligoj, Maurizio Ilario , Stefano Tassan; Bassi > Sergio Codeglia , 

Marco Zotter, Gianfranco Zotter, Gianluca Zotter, Pierpaolo Silli, 

Mattia Fajdiga. 

A conclusione, perché il testo sia completo, vogliamo ricordare 

anche quei giovan i meno giovani che si sono avvicinati alla corale 

ma per varie ragioni non si sono fermati a lungo o la loro presenza si 

è limitata a qualche celebrazione: Mario Kovacic, Bruno Blasizza, 

Re nzo Crobe, Cecilia Rapaccioli, Elisabetta Madriz, Gianluca 
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Madriz, Luigi Mladenic , Corrado e Pinuccia Bonansea, Elena 

Bertuzzi, Giovanni Bertuzzi , Murencc Roberto, Luisa Brcssan, 

Giovanna Zappalà , Sara Fornasir, Silvia Ursic , Sani Prencis , Luca 

Squadrito, Mauro Ungaro, Fiora Augelli , Grazia Moratti, Nicoletta 

Zotter, Daniela Ostoni , Stelio Furlanut, Umberto Basso, Giu eµ pe 

Paone, Cristina Smet, Antonietta Culor , Ferruccio e Miric1m Franchi. 

Cantare in un coro significa entrare in contatto con una realtà com 

posita: un concerto cli voci, di passioni , cli sorrisi , di momenti esaltan 

ti ma anche di sconfitte ed insuccessi. Un 'esperienza che nellc1 suc1 

semplice complessità non può che lasciare un ricordo indelebile per 

tutta la propria esistenza. 
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b rnr.1!.· <l I Bor~o e I., rn., Sl<'ri :a 

Appendice al Capitolo II 

ARCHIVIO STORICO DELLA CORALE BORGHJG fANA 

Messe 

Messa in onore di San Ranieri a ire voci mi lt: (Con1r:1hi . Tv1wri . l1assil. con 

accompagnamento <l 'organo di Paolo A1\IIATUCC I. 

Mis a in honorem Sancri Eduardi Regi ad tre voce virile um tir)!.lllll. l'fi:m,ri prnrn , 

Tenori secon<li , Ba si). di Licinio REFICE. 

Missa Regina Manhirorum a tre voci mi. le (Com ralli , Ti:nori, Bassi), co11 a.:comp,1µ n:1111enro 

d'organo. <li Licin io REFICE. 

Misa Quinta Requiem ad voces aequale cum organo (Tenori . Bassi ). Ratisbona 1922. 

(manoscritta <la Giovanni Culo! con da tazione risalent e: al 30. 3 1 ouobrt: I 923 ). di I lichacl 

HALLER. 

Missa Scxra ad quatuor voces inacqualcs organo comi ian lc ( ·oprnn1. Conrralii, Tenori. 

Bassi). opus 13b, Regensburg 1916, di Michael I IAL LER. 

Messa Lauretana B. V.M. Almac Domus per coro a due voci ineguali con organo. di Giovanni 

Batti ta CAMPODONICO. 

Missa S. Frnncisci Assisien is ad quatuor voccs inac:qua l ·s cum organo comi lantc:, 1927 d i G . 

ZUCOLI. 

Missa in honorem SS. Eucharistici Cordis Jesu qualuor voci bus in.1c:qualibus. 1937. di 

Antonio GARBELOn "O. 

Missa in honorem B.M.V. SS. Rosarii ad duas voccs aequa lcs orga no, armonio comilanlc di 

Luigi BOlTAZZO. 

Mc sa n. 603 a tre voci uguali di Luigi BOTTAZZO. 

Messa Santa Cecilia , breve facile - melodica per Soli e Coro a due vo con organo od 

armonio di don Mauco TOSI. 
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1\kssa C, lc)J"iosa p.:r ' o li, Co ro e O rchest ra d 'archi (riduzione per canto e organo) , di 

frclc riC0 L,\ U O,\ NA . 

~k,sa C1u b iLir.: ,1 q uau ro voci ineguali p ·r o rgano e canto ( oprani. Contralti, Tenori. 

B.1s~i1 , p.: r,1 105. (d m: pan irun: m:ino crin e da Giovanni Culot per i coristi i\-ladriz 

,1uscpp111:1 Sl>i'rano e M.1clri z Luigi - Teno re. cintate Gorizia 28 feb braio 193-l ), di Josef 

CRUBER. 

J\k,,,1 111 o no r.: d1 _.111 M.1ssimili:1110 per qu:lltro voci virili (Tenori primi. Tenori secondi. 

13aritnni . l.bs. iJ. ltlcm at .1 al coro di San Rocco dal ~facstro Augusto Cesare Seghizzi nel 192-l 

e m:i nosu iu a da Ciov.111n1 C ulot , Francesco Francovig e Luigi Nardin ). d i Josef GRUBER. 

1\kssa 111 onor<.: ddl ' lm ma o la ta Concezione a tre voci (T..:no ri , Tenori secondi e Bassi), 

mano -critta da Gio v,111 11 i ulot, da Francesco Francovig e probabilmt:nt<.: da Luigi Nardin, 

d:11 :11 :1 15. 30 m,u zo 1925). di.Jo efG RUBER. 

1\ li a I lo m.1g ium J..:su hristo Rcdcmptori 1ribus vocibus paribus concinenda comitante 

o rg,111 (Te no ri primi. T..:nori secondi , Bas il . di Lu igi CERVI. 

1\ li . ~a a quatt ro voci virili (T..:nori p rimi , Tenori secondi e Bassi) per oro e Orch..:stra d 'archi 

(riduzio ne per o rgano), (m.111oscri11:1 da G iovanni Cu lo t e datala vigilia di San Giovanni 

Ba11is1a dd 1926), di Emanud ADLE R. 

Missa Salve Regi na Pacis op. 25 , Fricndesme se, Augsburg 1919, (su una partitura eia 

opra no ri ulra ..:sse rci la firma di Alma Gabruensig) di Hei nrich HUB ER. 

1\ilissa Pastorale facilissima a due.: voci pari (Tenori e Bassi), op. 22 , (manoscritta da Giovanni 

C ulo t l . di_l os SC HIITELS. 

Requiem Te rza o pt:ra 36 (donalo al Coro di San Rocco dal lvlaestro Augusto Cesare Sed,izzi 

(' manoscri11 0 da Giovanni C ulor). di 1-ranz SC H Ò PF. 

i'vlcssc fi.ir o k:ich..: S1i 111111 c.:11 un O rgc:lbeglci nmg Op. 31 a due voci (Tenori ~· Bassi o Sopr:tni 

e Co 11 1rahi ). di lk n..:dict \XIIDMAN N . 

Missa.Jucunda per Soli O rgano cd arch i (riduzione solo per organo ). di Franco VITTADINI. 

Missa Davidica a t r<.: voci vi rili (Tl:no ri primi. Te no ri secondi e Bassi) con accompagnamento 

d'organo di Lor.:nzo PE ROS I. 
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l.:1 corale del Bori:o e I:, s 11;1 , rori.1 

~lissa Beneclicamus Domino quatuor vocibus inaequalis concinen<la organo comi1ame . di 

Lorenzo Pl.:.RO I. 

Mi sa Eucharistic:i quatuor \'Ocibus inaeq ualis concincnda o rgano comi1an1c. J 1 Lur..:11zo 

PEROSI. 

Mi sa (Prima) Pontificalis a tre voci mis te (Contralt i, Teno ri · Bassi ) e org:mo I p res..:n ll 

partiture sia stampat e che manoscritte eia Giovann i C ulor), di Lorenzo P ERO. I. 

Mi sa Te Dcum Lau<lamu a due pari (Tenori e Bas i) con o rgano. d1 Lo renzo PEROS I. 

Messa a tre \'OCi d 'uomo (Tenori primi , Tenori secondi e Bas i), detta c r\'iana. con 

accompagnament o d'o rgano od armonio. di Lorcnzo PEROSI. 

Mi sa Seconda Pontificali tribus vocibus inaequalibu · concincncl,1 organo com1rnnre 

(Contralti, Tenori , Bassi), edizione Ricordi 1906, (mano critrn anche in un a versione: mezzo 

tono sollo rispc11 0 all'edizione originale in Do clic is mi no re - da tes timon ian za dire11a del 

Maestro Bruno Cumar, questa vcr ione in Do minore w nnc realizzata d a lui stc so insieme a 

Padre Stefano Ca rlo Du e cappuccino). di Lorenzo PEROSI. 

Messa da Requiem a tre voci d ' uom o (Tenori prim i, Teno ri secondi , Bassi) o n 

accompagnamento d'organo od armonio, d i Lorenzo PEROS I. 

Missa Dc Angclis. 

Missa Dc Angelis gregoriana intervallata dal canto polifoni co, di \Xlo lfrnm MENSCI II C K. 

Messa in onore di S. Antonio a 4uattro voci virili (tenori primi , Teno ri secondi , Barito ni c 

Bassi) con accompagnamento d 'organo, di Guglielmo IJ\T rI O LI . 

Nella precedente p11bblicazio11c, rnl Bore San Roc del novembre / !)9 1, del M0 Prof Alcssa/1{/m 

Arbo era pre enl nell'archivio del Coro anche 11110 Messa di Micbru:I I layd11, nella vcrm,nc 

ittdùma. 
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Mottetti nell'epoca del Maestro Emil Komel 

Q 11,·llc cl•c .1 c,~11w,o .1rmo tulle p11r/1/11re 111t111oscnlle 

Lit.11 1ic _,1uret a11..: a quattro voci im:guali, manosc ritte e datate Gorizia . novembre 1928, di 

Emi! KO. !EL. 

Lita nie La urct :me a tre voci viri li , manoscricre da Giovanni Culot, di Bartolomeo 

13,\lff CC L 

Li tanie L.1uretanc n.7 di \ inko VODOPIV EC. 

Litanie della 13earn Vergine Maria a tre voci miste (Contralti , Tenori e Bassi) con 

accompagnamenro d'organo, datata Gorizia, dicembre 1909. manoscritta e autografo di 

Augusto Cesare SEGH lZZI. 

Li tanie della Beata Vergine i'vlaria , mano cricre da Giovanni Culot, di anonimo. 

Li tanie de lla Beata Vergine l'v!aria a tre voci con accompagnamento d'organo, cli Giovanni 

Bntt ista CON DOTTI. 

Graduale In Di.: 1:nivitati Domini, manoscritto e amografo di Augusto Cesare SEGHIZZL 

Lode a Gcsi:1 Bambino, Canzone per Soprani e Cont ra lti, poesia e musica ciel Rev. Don 

Giovanni Bosco, composta nell 'anno 1844 in italiano 

Ave Maria Montis Sancti Domina orazione di Toni Lasciac per Tenore primo e/o Soprano 

due copie. per Tenore secondo e/o Mezzo soprano una copia, per Basso due copie, in latino. 

Orazion a la Madona di Mon an t per quattro voci e organo di Antonio Lasciac. 

Litanie Lauretane per Sopra ni . 

Sa lve Regi na a quattro voci e organo. datata 27 settembre 1927. 
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Litanie Somi Cordis Jesu per quattro voci. 

Gesù Re Cuori e del Mondo. 

Litanie Popolari voce più organo. dedicata al Coro di San Rocco probabi l111~11 1 · d;1 dl,n 
Valeniini, datata Gorizia, 26 marzo 1931 . 

\ i Adoro I e II , Dolce Cuor Samo, tre pezzi anonimi in italiano. 

O Salutari 1-lostia in latino. di anonimo. 

N. 6 Litanie numerate N°6. N°7, N°8, N°9, N°10. N° 1 l , di anonim i. 

N. 3 Kyrie numerati N°1, N°2 e A. 

N. 2 Kyrie numerati N°3, N°4. finn.lii Bergamasco. 

N. 2 Sancta Maria numerate N°14, N°15, firm a illegg1bile, datai e 1946. 

Litanie Pastorali . 

Agnus Dei. datato Gorizia, 15 maggio 1934. 

Ave o Nestrc Gran Regine. solo per organo. 

O Salutaris I-I ostia, per due voci e organo, datato Goriz ia, 14 novembre 1934. di Luigi G EP 

o R. 

O Salutaris per due voci e organo di Lorenzo PEROSJ . 

Tantum Ergo, per voce di anonimo. 

Tantum Ergo popolare Goriziano, datato 16 marzo 1926. 

Tantum Ergo. datato 1926, di J\mon KRATZIG. 
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T:mtum Ergo p<: r qu:i m o voci e organo, daraco 5 giugno 1934, cli t\nton KRJ\TZIG. 

Tan tum Erg,, di i\ . SU Rl30 NE. 

Ti111tum [r1!c> di Ludvig Van 13EETHOVEM. 

N. ') T :llllll Ergo num<:r:iti N° 1, N°3, N°4, N°5, N°6 popolare, N°7, N°8 identico al N°4, 

N°9. N° I O di :11wn i1rn . 

T 111 tu 111 h ):,~ d:u:1to 23 gennaio 1933. cli anonimo. 

Tantum Erg datato I m,1ggio 1933 . cli George Frieclrich 1-IAYDN. 

'fontum Ergo J at:lto 5 dicembre 1933, di George Frieclrich HAYDN. 

Regina Codi ridotto a voce e organo. datato Gorizi,1. 12 aprile 1927, cli ILLA\XISKY. 

Frnmmento di T · D..:um, datato 13 maggio 1933 ( I 946). 

Stille Nacht a tre voci e organo. con firma aucografo di don Baubcla, di Josef GRUBER. 

Laet.mtur Cocli. con firma autografa cli don Baubela e cli Francesco Frnncovig, datati 

ri pettivamente 18 dicembre 1927 e 22 dicembre 1923, di \Xfenccs lao WRATTNI. 

Te Deum laudamus op.68 a quattro voci d'uomo (Tenori primi, Tenori secondi. Baritoni e 

Bassi) , completamente manoscritto da Giovanni Culot, di Fr:mz SCHOPF. 

"!ella prcccdc11fc p11bblic11zio11c, sul lJorc St111 Roc del 11ove111brc 199 1, del lvl0 Prof Alem11ulro 

llrbo crt1110 presenti anche 1111 Offertorio per 111 /esiti di Ntrtalc e 1111 L11ete11/11r Codi ti q11111/ro 

voci dispt11-i, 111r111oscrilli e 1111/ogmf,; d11111ti Natale 1927, del M(l(•stro Emi/ Ko111el. 
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L'1 cor.,lc del Bor~t' e b suo storia 

Mottetti nell'epoca del M 0 Bruno Cumar 

E' Naturale che 1110/ti dei 111ottetti e delle Messe sopm elenca// /11ro110 eseguiti 1111chc i;: quc,to 
penodo e si cantano a tutt 'oggi. 
Quasi la totalità dei pe1.1.1 elencati quid, seguito è stato mnnoscntto dal ,\1 °Bmno 1u /u;!. 1t ,I! 
pe11tagra111111n molto pùì grandi de, 11omuil1; per /t1cil,tnre In lettum di u_gll! si11gnl,1 ,,·~io;;:• 

Ave Maria di J. ARCADELT 

Jesu dukis memoria di B. KOTHE. 

Lauda Sion di Augusto Cesare SEGHIZZI. 

Panis Angelicus di Augusto Cesare SEGHIZZI. 

O Salutaris hos1ia di Augusto Cesare SEGHIZZ I. 

Laetentur coeli (ricopiato dal Mà Bruno Cumar, probabilmente dalla precedent e versione del 

1927) di \Xlenceslao \XIRATfNI. 

Transeamus di Jos Schnabcl. 

Dal tuo celeste trono di TOMADINI. 

Graduale "Missa pro Sponso e Sponsa'' datato 18 se11cmbre 1925 , d i Em i! KOMEL. 

Litanie a tre voci di O . ROSAT. 

Tantum Ergo di Augusto Cesare SEGHIZZI. 

In die nativitatis Domini manoscri110 dallo stesso Seghizzi . 

Ave Maris Stella di anonimo. 

Ecce quomodo moritur iustus di Giovanni Pierluigi da PALE TIUNA. 
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L',\RCI 11\110 DELLA C:CJR,\LE BORGI IIGl,\N,\ 

Pani ,\ ngd icu~ di ·..:~a r Fra11k . 

R.:gi11a Cocii l. .ii: 1:1 ·..: d i ,\ . TI IO RSTI. 

No11c .':1n1 :1 t ~i 1·r·111z C RUB ER. 

Pastora I..: di ( :audana. 

Ave ì\ la ria di r ranz 1 IUBERT. 

Alleluia di do n Giovanni PA ,E LLA. 

Terra tremuit di anonimo. 

Tu e Pctru cli Corrado Bartolomeo CARTOCCI. 

Tu es acerclos cli A. RAVAN ELLO. 

O 4uam Amabilis di anonimo. 

Litanie di CATTEL. 

Panis Angclicu di TOMJ\DINI. 

Terra rremuit (a tuu'oggi cantato nella domenica di Pasqua) di Vinko VODOPIVEC. 

0 \IOS omncs Franz wrn·. 

Offertorium a quattro voci pari di Auµusto Cesare SEGI-IIZZI. 

Tantm Ergo (manoscriuo da Giovanni Culot) di Augusto Cesare SEGHIZZI. 



:'-lt.:SJC:\ E , Ei-;n:>.tENT RELIGIOSO 

L:1 ,·ornlc del Bo ri:o e I.i sua ,wria 

Ave Re di anonimo. 

Ecce Sacer<los Magnus di Lorenzo PEROSI. 

Magnificat di Lorenzo PEROSI. 

A\'c Maria di Lorenzo PEROSI. 

Litanie Lauretane di don Manco TOSI. 

Alleluia dal Messia di George Fricdrich HANDEL. 

Coro f-unebre "Chi riposa in Dio" di VESPASIANI. 

Te Deum Laudamus gregoriano. 
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L'ARCI IIVIO DELLA CORALI: BORGl·IIGl,\NA 

I Mottetti della più recente tradizione 

E' chit1ru e,\ .'.UWI />1nk t!cllr1 tmdizio11c prccede11te è Sf{l/{l 1111111/r:1111/a e q11i11d1 messe e mo/let
ti che h.11:;:u ;,;; ·"ri~mc 1110!10 !011t1111a sono riproposti rcgo!arme11te d1mmte le pitì i111porta11ti 
cclchm~/IJ,:i dcl/',111110 come "d esempio I br1m1 "Terra 7i·c11111it e L11ete11t11r coeli" o la "lvlissa 
E11ch11risti, ,, ··. !,, ",\ lis.w Po11 t1/irnlis'' e la ''lv/issa Scc1111d11 Po11tifirn!is". 

O C:ipo 111 s:111guin,11 0 di Johann Sebasthm BACH. 

C rucem Tu,1111 di :inonimo. 

Dell:1 crudcl mo rte del C risto XlfI secolo LJUZZI. 

Dcu~ Misere re di anonimo. 

Stabat Mater g regoriano. 

Parce Domine lamentazioni g regoriano. 

Popule meus lamentazioni gregoriane. 

Victim ae Paschali gregoriano !cantato certameme anche nei periodi del Komel e del Cumar). 

Alk·luia di tradizione onodossa. 

Alleluia i\quileiese. 

Alleluia di !· ri si na. 

O filii et filiae gregoriano. 

Graduale Haec Dies di Augusto Cesare SEGHfZZI. 

O Bonc Jcsu cli Giovanni Pierluigi eia PALESTRINA. 
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;\IUSIC:\ E SEi'\Tl:-t ENTO RELIGIOSO 

La co rale ckl 13<>r)!O e la sua sto ria 

lubilare Deo di \Xfolfgang Amadeus MOZART. 

Tantum Ergo di Lorenzo PEROSI. 

Adeste fidclcs popolare di anonimo. 

Noci melodia francese 

1ella grotta di anonimo. 

Veni .Jesu di Luigi CH ERUBINI. 

.Jesu Decus dalla Cantata 147 di .Johann Sebas tian Bach. 

O piccola Betlemme di REDNER. 

Invocazione a Gesù di .Johann Sebastian BACH . 

I 60 J 





~I I ' :\ E ENTl~IE:-STO REI.IGIOSO 

Capitolo III 

LA STORIA DELLA CORALE ATTRAVERSO l UOT SPARTlTI 

Nella foto Francesco Fr:inco\'ic' lf-:mcio ,\larcon) acca nto a Mon, ig11ur doti. Ca rl o dt: 13aubt:la . 

Cf¼<,~J. . 

fi-~1 1 ·, 1 t. -~ i v=~~I 
~tu.tem/2(/c.. ux L<------ d ~.1;, tcM.Ll .,<J._,, ,,10 

I 1 -;. , I " '.l=.l I J ... ·. i J;· Llffi 1¼ 5±±~ 
~À,,n·t..., ~,o - 'ml., · %(; µ.dMd<.vt. wd<-·· 

[::r:1=a I , :U s , 1 1 tJP1\=fF/=rs+tJ? I 
d .aul¼é ta-u.l, .<.v>iée., y~d!//Yl, ~ m vn/4. , \ 

ts ,, rt~ ,1,, , t 1·~\ m wgq 
ftn l"0 ~l l~I C?:,·o.-m&I/ ; f'?ToS~ 
I ·1 1 , J i J AW ·1 ~u:;:,4 9 ~ ~ 
<j~Y. i--MUC •/.uCn<,(.ù>f ,:,;uo,-v.07' v-e - <7J).7,•.9 ,, ~ ~ -

.__ _ _ _ ________ ________________ t.;.-1.9t~; 

. opra uno spartito pt:r t<:mJr<: primo del Lactc.:ntur Cocli di \'\1ra11111 datat o 22 diccmhrt: 1923 ricopiato 
:1 111 :1110 da Fr,mc<:sco FrJIKO\'ic /probabile.: prinrn riproduzione del 111011c.:11u natalizio pc.:r la coralc.:1. 
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LA STORIA DELLA CORALE ,\TrR,\VERSO I SUOI SPAl(flTI 

l',\ lff lT I, ,\ C0 ,\11'1.FTA PER ORGANO E CORO 

LAETJ-:NTUR COELl 

I • 

I . ., , ~ .. 

ftj i l l, J 

I 6j I 

r.7 I 

12 



~I ' IC:\ E . DITl~IE:'\TO RELI ,10S0 

s...J.;' 1,m ,..., 
l , ·. J-.J---;---. • , · ::;:=...=1 ¾=-~~~- ~~ -fv.,,..L/ 

l -0-:r .. . 
I-' - •, . 

' • ..s.-
FT= ---

- ~~--. 1 -~ - - - • - . - - ~ 

I 

I 

7 

~ 
e -p-~ 
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L,\ STORIA DEL!.,\ COl{,\LE ,rrrnA\ ERSO I SUOI PARTITI 
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~! USI<::\ E SE:--IT!~! E:--1 ro RELIGIOSO 

L:1 Ct,r., I~ Jd B<Jr,_:o e: b M1.1 :r- t('1ri .1 
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I.,\ S !"O RI ,\ DELL,\ C:OR,\I.E .-\'ITl<,WER. 'O I SUOI SP,\RTITI 

4 Francesco Fr,111co1;1c i11h:1ò ,1 ,111/are giuvt1111ssi1110, a/l'et,ì di undici ,11111i/t1ct'vt1 griì parie dt'l 

coro di scolrm che ogni do11n.·111à1 .,i ,.•sihiva i11 D1101110 sollo la guida di 11.C. SL"ghiz::i e' dd wtc

ch1s/r1 Crotl(l/l/ti N(l11ut. Per ""'ZZO secolo ha c,1111,110 111i11tel'l'olla111c111t· 11cllt1 chics,1 di S. Rocco, 

11/(/ {I/Jche i11 tullc le altre chie,·e ci11ad111c ,, spesso 11t·i s,1111u,1ri dc/111 w 1111. Sc111pr<' sollo /,1 guri/,1 

del ,v/ 0 Scgl.m.?.i h11 /a llfJ parie delle ami/i del "Circolo gorizù1110 Apollo", dcl/'"Alpi1111 

Cori::it11111" clcl/(I "Cor11lc del dopolavoro" 11011chc~ de/111 Com/e de//'"U11iu11c Gi1111t1stim 

Gol'l'!.11111(1". li tc11ore r/1 S. lfoccr, ha svolto pure u11 'i11/C'11.\'tl a/lii i!IÌ di corò·t,1 al 1t·,1tro ,;\lcrdi" 

par1ccipa11do l m /',iltm ,i/le opeff "J<igolello", "Ct1r111c11", "S,111s011c e· Dalila '', "·fosca'' c 

''B111tc1f/y". 
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~IU ICA E !'-E'.'ITl:\IE:\'TO l(ELIC. IOSO 

L:t rnralc del Bnr~,, e la " "' s1nn :1 

P,\RTITURt\ CO.\ll'LET:\ PER O RGANO E CORO 

GRADUALE IN DIE Ni\TIVlTATIS DOJ'vlIN1 
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LA STORIA DEI.LA .OHAI.E A"rrR,\VERSO I SUOI SPARTITI 
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.\!U~IC:\ E :SE~Tl~IENTO RELIGIOSO 
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I.,\ STORIA DEI.I.,\ <:ORALE A'frR,\VEHSO I SUOI SPARTITI 

= - f; ___ _ - ~ - 1-.'-.__.__:.....i-______c_==r . _l:==F -

~;_;:=r=•-
/J,,_ - ; 

\
,-e,~/( ' 
'--;9-:~- --- 1- - - - ·-· = _: -r-· :----- .. 

I 

Uno spartito o riginale. manuscrnlll e· autografo del mm:~lro A.C. Scghizzi . 
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~IUSIC\ E - E:'\Tli\lDITO RELICIOSO 

L:i cornlc dd Bori;o l ' b <u .1 ,ic,ri .1 

P:\RTITCR:\ CO~IPLETA PER ORGANO E CORO 
LITANIE DELLA 13.V. MAIUA a tre voci miste 
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1.,\ STORIA DELLA CORAL E ,\'IT R,\VEKSO I SUOI SP,\lfffTI 
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~IUSIC:A E SE:'\TI MENTO RELI< ;1oso 
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I..,\ STORIA DEI.LA CURALE ,\Trl<,\VERSO I SUOI SPr\RTITI 
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;\ICSIC.\ E SE:-.;Tl;\tE:--T RELIG l(Nl 
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I.,\ STURI,\ DELL,\ C:C >IUI.E ,\'ITl{AVER: O I UOI "PARTITI 
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~Il 'SI .:\ E SE:--;TI.\IENTO RELl( :t l)SO 

Uno sparti to originak·. manoscritto e autografo tld mac tro A.C. Scghiu i del din·mbrc l 'J09. 
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~IU' ICA E SE:S:TL\IE:'-iTO REI.IGIOSO 

l'/\RTIT RA CO,\ll'LET:ì PER ORGANO E CORO 

1 lESSA IN ONORE DI S. MASSIMILIANO 
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Li\ STORIA DELLA CORA LE ,\TI'RAVERSO I SUOI SPARTITI 
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~1 "SICA E . E:-;T11-1 E:-;To RELI , IOSO 

La coral~ Jcl Bmi:o e: b , 11 :i ~roria 
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L,\ T OIUA DELLA C:ORALE AITR,\\IERSO I UOI SP,\ RTITI 
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MU IC:\ E SE.;-.;TIMENTO RELIGIOSO 

I.a corale del Bori:o e la sua storia 
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L,\ STORIA DELLi\ CORJ\ LE ATTRJ\VERSO I suor SPARTITI 
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~IUSICA E SE:-.:TJ~I El\:TO RELIGIOSO 

La cor:ilc dd Bor,:o ~ b su:1 storia 
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LA STORJA DEI.I.,\ COR,\LE ATTRAVERSO I suor SP,\RTITI 
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~IU IC:\ E SE:--Tl~IE:--TO RELl<..;10 ·o 
La corolc dd 13or~o e la ,ua storia 
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L,\ STO l<I ,\ DELL,\ COJ<,\I. E ,\TfR,\VERSO I SUOI SP,\RTITI 

Dono del l\facst ro A.C. Scghiui all:1 corale del Borgo nel 1924, ricopiato da Giovanni Culoc (Cl:mz) . 
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:-.tUSIC:\ E SE~Tl :-.I E~TO RELIG IOSO 

I.a corni~ dd l3or~o e la sua , 1o ri ;1 

PARTITUR,\ CO.\ll'LET,\ PER CORO 
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LA STORIA DELLA C:O RAI.E ,\TrH,\V ERSO I . UOI SPARTITI 
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D0110 del i\la~stro Orlando Dipiazza alla Corale del Borgo, ottobr~ 200-1. 
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