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Claudio Merulo, le canzoni di G iovanni Gabrieli. Non so l tan to  nelle dim ore dei patrizi,  m a 
anche  in quelle degli a r tis ti ,  dei c i t tad in i ,  dei popolani si sonava  e si ca n ta v a ,  e q u an d o  
A nna  di Candale, regina di Ungheria ,  venne  nel 1502 a Venezia, la giovine sovrana ,  
bella, piccola et dolze nel parlar, curiosa di tu t t e  le form e più ele tte  di godim ento  in te lle t
tua le ,  non  so lam ente  am m irò  u n a  c a n ta ta  del m aestro  de Fossis, così da  p o r ta r la  con 
sè per  ricordo, m a, non cu rando  le cerimonie, volle esser c o n d o t ta  nella casa di un Via- 
nello a Cannaregio , dove era musiche di ogni sorte <*>. M entre nelle sale dei palazzi s’a l
z avano  le bal la te ,  le cobbole, le canzone tte ,  i r ispetti ,  i madrigali  dei musici sapienti ,  
la m usica  da  s tanza ,  ancora  im pacc ia ta  nella 
f re d d a  scolast ica f iam m inga,  si r av v iv a v a  nei 
r i tm i e n e ’ vivaci e briosi m otiv i dei can ti  po
polari al libero aere delle vie, e nelle serenate ,
« di che —  scrive il Da P o r to  —  la c i t tà  suole 
« essere abbondevo liss im a » <2). Nelle n o t t i  s te l
late, lungo il canalazzo o nei rivi misteriosi si 
d if fondevano  le voci che c a n ta v a n o  s t r a m 
bo tt i ,  f ro tto le ,  villanelle, e anche dolci versi 
di poeti,  com e quelli sc rit t i  dal Bem bo, nel 
1507 (3\  Sorgevano  nella seren ità  agreste  delle 
ville di te rra fe rm a ,  e svolgevansi giù per  le 
sponde della B ren ta  in semplici accordi i ri
spe tt i ,  i can ti  a r i tm o  m arca to ,  le v illo tte  
alla p a d o v a n a ,  di cui a b b iam o  esempi nelle 
raccolte  di Francesco  P o rt ina ro ,  di Cambio 
Perison, di C os tan tino  P o r ta ,  del bolognese 
Filippo Azzaiolo (4).

La m usica ,  a p p a rsa  negli in te rvalli  delle 
r app resen taz ion i  sceniche, senza av e r  con 
esse a lcu n a  relazione, incominciò ad  associarsi 
alle rap p rese n taz io n i  m im iche e rec ita te ,  come 
a c c o m p a g n a tu ra  dei versi, o come intromessa 
nelle azioni d ra m m a tic h e ,  e ne sono esempio 
gli in te rm ezzi musicali di Claudio Merulo 
nella t r ag e d ia  Le Troiane di Lodovico Dolce, 
r e c i ta ta  nel 1566. Q uesta  nov ità ,  non v e d u ta  
d a  t u t t i  con piacere, perchè a d e t t a  del Trissino la musica non lasciava g u s ta r  la 
d o t t r in a  del d ra m m a ,  trovò  invece favore  nel palazzo dogale. E ra  an t ico  il cos tum e 
che i solenni b a n c h e t t i  del doge fossero rallegrati da  concerti di m usica  e da  acca
dem ie di poesia, e vi è m em oria  che, nel 1485, Cassandra  Fedele ca n tò  versi la tini

P a ll id a  è f a t t a  la  m ia  ca rn e  b ia n c a ,
N on  son p iù  com e fu i p e r  lo p a s s a to ;
V ien i t u ,  m o r te , e l’a n im a  m i f ra n c a ,
P o ich é  nel sogno  d i cu i a m o  m a n c a .

Il C a p p e l l i , in  u n  v o lu m e  d e lla  Scelta  d i curiosità  letterarie  (B o lo g n a , R o m a g n o li, 1868) d à  il fac -s im ile  d e lla  m u s ic a  
di q u e s to  m a d r ig a le . È  sen za  a c c o m p a g n a m e n to , a  q u a t t r o  voci so p ra n o , c o n tra l to ,  te n o re  e b a s s o , in  q u a t t r o  p a r t i  
re a li e in  te m p o  a l la  b re v e . L a  m u s ic a  è u n a  n en ia  a f fe t tu o s a , con u n a  im p ro n ta  d ’in g e n u ità , che  n o n  r is e n te  degli a r 
tifizi d i c o n t r a p p u n to ,  in  v o g a  n e l secolo  X V I.

(1) S a n u d o , IV , 2 95 , 296 , 298.
(2) D a  P o r t o , L e tt . s tor. c i t . ,  p a g . 43 .
(3) B o n g i , A n n .  d i G abriel G iolito  de’ F errari c i t . ,  vo i. I, p ag . 225.
(4) F a n t o n i ,  S to r . u n iv . del can to , M ilan o , 1873, v o i. I, p ag . 140.
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GRADUALE CON NOTE RICAVATE DA TAVOLETTE DI 
LEGNO SCOLPITE.

(V en ez ia , L u c a n to n io  G iu n ta , 1500).
(B ib l. M arc ian a).


