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L' «aye...}) rivo1to alla Santissima Madre di Dio: «Sa1ve  pingue 
monte solidificato per virtU dello Spirito})l e, penso, 1a miglior 10de,  

«mega1inariofi)  piu adatto per i1 Divino  di Sinai  il suo Mc-
nastero imperiale che, fin dai tempi di S. Elena ed ancora meg'lio di Giu-
stiniano l' Imperatore, conserva,  mai profanate, 1e orme di Dio sul 
Rovetto  arso pur ardente e sulla Sacra Cima de1 Decalogo. Anche le 
espressioni di esa1tazioni p·oetiche: «GermogliG  eremo come  giglio, 

 Signore»)2  ha l' impressione che siano state scritte dag'li  in 
considerazione della famosa Bib1ioteca sinaitica  i snoi 4.000 circa 
codici manoscritti e gli a1tri stampati di ugua1 numero, e   sue 
2.160 icone bizantine che datano dal  seco10   e che compongono 
cos1 1a prima per numero, ma ancora di  per ya10re, Pinacoteca di 
icone bizantine ne1 mondo. 

 e piacevo1e e cosa partico1armente cara di menzionare che  

abbia vissuto per parechi mesi (Gennaio - Agosto '1967) ne1 Venerabi1e 
Monastero di S. Caterina su1 Sinai  1a febbre de1 deserto e del1a guerra 
che al10ra infuriava ne1  Oriente,  10 sp1endore delle notti stellate e 
l' armonia della quiete, che riempiva  mio udito, con  muti graniti 
per 1a presenza di Dio allora, quando  Sinai «si bruciava tuttQ)3 ed  

cieli si chinarono e si appoggiarono sulla S. Cima, perche Dio desse la 
1egge al mondo; e dove «L' uomo mangiG  pane degli Angeli»4 per-

* Comunicazione letta al 10 Congresso Internazionale di Musica Bizantina 
e Orientale Liturgica, svoHo a  la settimana 5-12 Maggio 1968. Qui 

 testo si pubblica un  arricchito peI' quanto  le note. 
1. Akathistos Hymnos, Canone, ode IVa,       

 
2. Canone Anastassimo, Modo 20, ode IIIa,  irmo:    

   
3. Esodo, cap.  
4. Salmo LXXVII. 
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che si riuscisse  di assaggiare dalla terra    e gradito  qne-
sta occasione rendere grazie a Dio ed esprimere 1a mia  sentita 
conoscenza alla Venerahi1e Confraternita Sinaita, mentre considero mio 
dovere di par1are davanti ad un nditorio internaziona1e, anziche di un 
a1tro qua1siasi argomento re1ativo all' argomento principa1e de1 Con-
gresso, dei Codici di Musica Bizantina e della Tradizione musica1e 
bizantina de1 Sacro Monastero de1 Monte Sinai. 

Purtroppo, 1a mancanza di un Cata1ogo comp1eto dei manoscrit-
ti della Bib1ioteca sinaitica crea delle diffico1ta per l' esame dei codici 
stessi e fa si che restino inaccessibi1i allo studioso specia1ista a1cune qu-
estioni, specia1mente quando l' inospita1e deserto costringe questi a 
rimanervi per una durata di tempo mo1to 1imitata. 

 manoscritti musica1i, per dir1a  breve, si trovano cata10gati ne1 
grande Cata1ogo  uso presso 1a Bib1ioteca, cata1ogo corretto  un certo 
senso, ma incomp1eto, da1 numero progressivo 1214 a1 numero 1310. 
Un' a1tra sezione si trova cata10gata ne1 Cata1ogo - Quaderno de1 1895 
da1 numero progressivo 1416 a1 numero  eccezion fatta di a1cuni 
codici collocati posteriormente a1 1895,  musica1i6 , che qua1cuno fra 

 padri bib1iotecari  inserl, cercando di riempire i vuoti creati dalla 
sparizione di certi codici - probabi1mente rubati od a1trimenti spariti -
con a1tri codici  cata10gati allora, senza tuttavia interessarsene dell' 
uniformita e de1 genere deg1i stessi. 

 sono ancora 51 manoscritti 6 musica1i,  cata10gati prima de1 
Giugno 1967, cata10gati da me, come una seconda Appandice alla fine 
de1 grande Cata1ogo della Bib1ioteca. 

Cosi i1  dei codici  sin aitici si assomma a 315. 

Durande gli ultimi giOI-ni della mia  su1 Sinai, ebbi 
1a sorpresa di scoprire  manoscritto  1764, verg'ato circa  1650, 
tra1asciato nella sezione dei codici  cata1ogati, che contiene Trattati 
di teoria sulla musica bizantina di vari autori, antichi e moderni. Questo 
codice comincia con il Trattato:       

 di Geronimo Tragodista  Contiene,  seguito,  «.Metodo 
esatto dei Santi Padri Giovanni Damasceno, Cosma il Me1odo e Giovanni 

5. Durante le Inie ricerche ne ho trovati tre; tuttavia possono essere anche 
a1tri che   ebbi cura di esaminare  quanto  mi intressavano. 

6. Di questi 5'1 manoscl'itti 110 fatto  che altro  Inventario.   
ho catalogati   danno, bensi  regolarmente,   delle mag-
giori  del contenuto di g·iascuno. 
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Chrissostomo»;   Trattato di Manoue1 Chryssafis Lampadario:  
    ... e quello di Giovanni  

Geronimo Cipriota all'  si riyo1ge ad  certo «Il1ustrissimo 
Cardina1e», forse di Venezia,  eg1i ha trascorso tre  quattro anni 
studiando 1a musica europea (de1 pentagramma), come pure in a1tre 
citta,  arriyasse a1 punto di poter fare i1 confronto fra 1e due mu-
siche, 1a bizantina-«musica nostra» come eg1i stesso scriye-e 1a musica 
europea de1 pentagramma. Questo codice e molto interessante, perche 

 paralle1ismi scientifici - come sostiene l' autore - fra 1a musica biza-
ntina ed europea risa1gono ad un' epoca, nella qualle 1a musica bizanti-
na yeniva cantata ed insegnata secondo  yecchio sistema, cioe  siste-
ma precendente a1 1814.  riseryo di fare uria piiI comp1eta pubb1ica-
zione appena potrd yerificare crono1ogicamente certi punti ed accertarmi 
deg1i e1ementi rea1i di ta1e Trattato 7 • 

7. Vedi artico!o retativo  quale  ignoravo  tempro della mia comu-
nicazione a! CongTesso) di  Strunk:  Cypriote  Venice,  Nata!icia Mu-
sico!ogica-Knud Jeppesen, 1962,  101-113. 

- Il nome di Geronimo Tragotista Cipriota figura come scrittore di certi 
codici  !ibro: Die griechischen Schreiber des Mitte!alteI's und der Renaissance, 

 Marie "Voge! und Yictor Gardthausen, Leipzig 1909. Ne!!a pag'ina 162 di questo 
!ibro  abbiamo:          

          1545, 26/8 
     Par. 1770 [Reg'. 3053, 2]. 

 1558,  A:Ig'sburg': .Monac·139.-(Anno) 1559  Augsburg: .Monac. 
143 e M)nac. '177.-Undatiert: Rom. Vat. Palatina 397 mit jambischer Widmung' 
an  Papst. - Ne!!ibro di Hardt, Cod. Bavar'  troviamo !e seguenti notizie 
esatte:  125; codice CXLIII (143)       

             

 Ibid  211; codice CLXXVII (177) ((       
             

            

Ibid  252; codice CLXXXIX (189)          

            

   - Alla fine de! codice Par. 1770 (Reg. 3059,2) si trovano  versi: 
 '1545). 

(( ...       

      

 ... 
      

      ... )) 

Nell' anno 1541 Geronimo si notQ ne! codice Paris 1390; vedi, J.Darrouzes,  Revue 
des Etudes Byzantines, 7 (1950)  192. Vedi ancora: Omont, Man. grecs dates,  

    1-2. 18 
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Degno di una particolare considerazione e   codice 1477. 
Di qnesto  sono ennmerate le pag'ine. La scrittura musicale e sul 
tagramma. Contiene8: KekragaI'ii, heothina, tropari dog'matici - doxa-
stika, passapnoarii, doxastika del  Cherouvika e Koinonika ed 
alla fine composizioni-  di Balassio il prete e di Chryssafis il 

 uovo. Il significato di qnesto codice e del tntto particolare, in quanto 
vi possiamo vedere  confronto in qnante note del pentagTamma  

in qnali granti frasi musicale yeng'ono analizzate le «theseis)) ed ogniuno 
dei «grandi segni di cheironomia)).  altI'i termini questo codice ha  

valore esegetico ed aiuta alla migliore comprensione della scrittnra mu-
sicale analitica, come essa  formata a cominciare da Balasio il 
prete in poi9 e piu chiaramente da Giovanni  Protopsaltis e Petro Pe-
loponnesio e giunta al 1814 con i famosi Tre Maestri del  Metodo 
della scrittura mnsicale, cioe Crissanto, Gregorio e Chonrmonzio. 

Nel codice Constantinopolitano in grande formato e yergato 
con molta attenzione, numero 1580, scritto da Antimo Protosingelo 
Termiota  1720,  aggiunta nna interpretazione molto sistema-
tica clella 'Cheironomia'  forma dialogica. Diffetta solo  fatto che 

  analizzati estesamente tntti i segni 'afoni'. 
L' importanza di certi altri codici e significativa per qnanto con-

tengono  numero  composizioni, piuttosto antiche, interpretate-
trascritte,  si sa da chi, con    Metodo dell' analitica nota-

 bizantina,  pnbblicate, almeno per qnanto io sappia. 
Il valore degli altri manoscritti e grancle pure, specialmente dei piu 

antichi fra essi. Qnesti rappresentano tutti  secoli, a cominciare dall' 
 e tutti i periodi dell' evoluzione clella scrittnra musicale bizantina. 

52 e       1 (1904)  335. -
11 Benesevic (Benesevic, Cata!ogus codicum manoscriptorum graecorum qui  

nasterio Sanctae Catharinae in Monte Sina asservantur,  (Petropo!i, 1917)  

186) descrivendo il codice Sina 1764, dice: 1      

      

8. Nell' Appendice, in seguito, si  analiticamenLe  contenuto di questo 
codice, e si tratta minutamente dei pI'Ob!emi della datazione, della notazione ossia 
della trascrizione dei meli bizantini  pentagramma e della sorprendente documen-
tazione offertasi da questo codice a favore de]]a «esegesi))  «ana!isi)) della vecchia 

 tazione bizan tina, 
9.  nomi dei 'esegeti' dlJrante  periodo '1670 (quando abbiamo !a prima te-

stimonianza da Ballassio  prete stesso ne] codice AG.  /655, f. 212 r -\') fino a 
1814 (!a data della riforma de! Nuovo Metodo dell' analitica notazione bizantina) 
sono dati da! presente scrittore nell' art;co!o,       

    Byzantina,   Sa!onico 1971. 
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Il codice 1420  di Panag'iotis Protopsaltis ChaIa,tzoglou, 
pnrtroppol0, manca dalla BibIioteca. 

* * * 
La provenienza dei manoscritti musicaIi, come pure di tutti gli 

aJtri, e variall .  manoscritti che ci interessano provengono da Constan-
tinopoJi, cla GerusaJemme, da Creta  gran parte, nonche daIIa Mol-
davia e dalla Grecia. L' umilta monacale, la maggior parte delle volte, 

 ha lasciato Ia mano dell' ossigrafo scrittore  copista di firmare e di 
annotare Ia data e ed    codici sono copiati da monaci 
sinaiti  nel Monastero stesso del Sinai  principaImente, nei vari 
Metochii12 • 

AIcuni codici ebbero ]a fortuna di rimanere nella cella del monaco 
dottissimo nella musica, per parechi anni, e cosi conservano per   

margine, molte notizie13 •  base a  notizie  margine dei mano-

10.  'purtl'oppo' qui vuole accentlIare  caso, dato che di Panag'11ioLi Cha-
lantzoglolI   conosriamo altl'e che le composizioni   irmo ca-
lofonico-e due 'kratemata" 

11. Si deve senz' altro tener conto della grande ecl importante attivita della 
Confraternita Sinaita flIori  Monastero - l\1etropoli, ai vari Metoc}lii e  devono 
menzionare  l\1etochii sinaiti  Rnssia, Rnmenia, India, Calcuta, Formos8, Tur-
chia, Libano, Egitto e naturalmente  varie regioni di Grecia e di Cipro.  
menoi - Padri Superiori - di questi :Metochii imballavano   - come ho 
trovato scritto   manoscritto - delle icone e dei libI'i e li mandavano a! Mona-
steI'o -  Sinai. 

12.  copisti di  firmano e  alItoc!efiniscono  come 
se volessero ailltare  altl'i a farne la storia. Altri codici  comperati da Sinaiti; 
anche loro cercano,  qualche mal'gine, di annotare qualche notizia rig'Uardante  

acquisto noncM  proprio nome,minacciando con  'anatema' dei tl'ecentodiciotto Pa-
dri de}  Conci}io Ecumenico  degIi  e della Santissirna Vergine chi volesse 
espI'opriare  Jibro. Ma}a maggiOl' paI·te dei codici  }lanno una tradizione scritta 
con padre e patria. 

13. Le notizie   marg'inaIe sono deI seguente tenore. Ne  qui due  
tre. a) Codice 1486:         

              

     ..        

         .. : 
1724        1!). 

             
  (+  1724, Ag'athang'eIos g'eromonaco, servo di Cristo, 

neI mese di ApriIe, g'iorno 15,  per Ia prima voIta presso il maestro dottis-
simo, signor EvangeIinos, con Ia presente 'Anto)og'ia', essendo  del signor 
Evang]lelinos). - 1726        
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scritti musicali, come pure da notizie segnalate su altri codici di uso 
diverso, sono riuscito a compilare  elenco di  

monaci sinaiti. Ne ricorderd i loro nomi e qualche data della vita e 
della attivita di alcuni fra essi,  quanto  mi e stato possibile con-
sultare il Monachologion, onde constatare  nomi di  

 La famiglia dei Cretesi14-Sinaiti, ?I'Iaestri di Musica: 

1.  Demetrio Tamias15 da Candace di Creta; attorno  1610 A.D. 
2.  Benedictos Episkopopoulos (la Retimnoj 1571 A.D. 

 codici 1445, 1451, 1548 contengono ]e loro composizioni. 
3. Aloisio sacerdote Vikimaos da Candace; 1615 A.D. 
4.  Gerassimo Yalinas  Cretese. Nei codici 1451 e 1452  e  irmo:  

 Deipara, sei  mistico Paradisso    

 ). 
5.  Andrea sacerdote Morotzaneti; 1650 A.D. 
6.  Ignazio Frialis  Cretese;  periodo 1550-1600 A.D. 
7. Cosmas16 monaco Varounis; nel periodo 1560-1600 A.D. 
8. Macario geromonaco;  suo nome si trova nel codice 1233. 

          (=  
1726, nel mese di Gennaio, comprai iI presente libro musicale a Constantinopoli. 
Niceforo, Egoumeno Sinaita iI Cretese, Glykys). - b) Procopio da Giannina a]]a 
fine del codice 1310 scrive bei versi     ... ) come lui stesso Ii 
giudica:            ]::er conto 
del sacerdote Sinaita, il cretesc Melcllisedek, da cui ebbe anche la spesa per 10 scri-
vere.-c) Nel codice 2197  cui troviamo molte notizie riguardanti iI Monastero) ho 
trovato 13 ne presi nota che nel 1775 avevano nominato a Morea (Pel0ponneso) il 
sacerdote Greg'orio Morairis maestro di musica  1775     

    e  nel 1762 due giovani dal Tamiarca (for-
se un Metochion a Cairo), uno chiamato Michele, chiessero due  di Ger-
mano (vescovo) di Nuovo Patrasso, uno Sticherarion ed un Kratematarion per 

 13 rimandarli di nuovo alla Biblioteca.  un post-scriptum notava che  co-
dici sono stati riavuti al Monastero. 

14. Le relazioni fra Creta ed  Monastero del Sinai sono state sempre 
dissime. Molti Monaci Sinaiti erano - e sono  - di origine Cretesi.  gran 
numero di codici ne]]a Biblioteca del Sinai provengono da Creta.  considerato 

 dunque, di aprire una unita separata per imusicisti Sinaiti - Cretesi. 
15.  Certi  danno la  'Damias', -  
16. Nel codice AG. F (ilotheou) 137/245, f.  si contiene:   

  «OV            
    questo  Cosma ha aggiunto  versi coplementari, 

in senso interpretativo, a tutti 113 frasi del testo ben fisso. 
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9.   Psaltis  Caneota,  codici 1723,2197, 1516. Nel codice 1516, 
quasi poco prima della meta dei fogli, si   Polyeleos:  

 composizione propria di questo  geromonaco sinaita. 
10. Niceforo Egumeno sinaita,  Cretese,  Glyl{ys17. 

   Musicisti Sinaiti, propriamente detti: 

1.  Sofronio geromonaco Cipriota Sinaita; 1670 A.D.18. 
2.   da Venoia  Sinaita; 1682 A.D. 
3.  Niceforo Sinaita; 1890 A.D. 
4.  Filoteo geromonaco Sinaita; 1658 A.D. Nel codice 1216. 
5. Gennadio geromonaco Sinaita. 
6.  Partenio gerodiacono. 
7.  Palazio geromonaco  "issuto  del 1750. 
8.  Issidoro geromonaco Sinaita. Di   un    

... nel codice 1454. 
9.  Cirillo Limnio  Sinaita. 

10. Callinico geromonaco. 
11. Neofito musicista, nel :r"Ietochion "icino a Patrasso. 
12. Gregorio geromonaco Moraitis (di Peloponneso)  Sinaita; 1762 

A.D.19. 
13. Procopio Sinaita, da Giannina20 • 

14. Panareto Sinaita, protosingello; 1769 A.D. 
15. Metodio Sinaita. 

La tradizione varia - sopraesposta - dei coclici e questa "erieta 

17. Vedi noLa 13. 
18. Dal codice    1107/793,  avanLi  '1670  l'iporLo  

due notizie importanti, conservando la l0ro ortogI'afia: f.     
  ..          

              
             

               
 - Un' altl'a notizia scritta da  altra mano: 

           

             

          
                
  xup    1678   

19. Vedi nota 13. 
20.  Vedi nota 13. 
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di provenienza dei Monaci Sinaiti si fondevano - e si fondono - nella 
severita del Rituale della grande Chiesa di Cristo e nella tradizione orale 
di una pura e genuina linea musicale bizantina. Le occupazioni di que-
sti eremiti e ]e ]oro preoccupazioni per  veri eremiti - fig]i del deserto -

 Bednini (servi per traclizione de] Convento),  gJi permettevano di 
svo]gere offici musicalmente ricercati.  monaci musicisti nell e varie 
epoche, durande ]a Joro permansnza sn] Sinai si preoccupavano di sa]-
vare e di tramandare la tradizione, e ]e sacre funzioni venivano fatte 
con  cura e  me]odiose. 

 si dimendichi d' a1troncte che ]a storia2I de] Monastero di Sinai 
par]a di seco]i passati, che  Monaci Sinaiti erano costretti a difendere 

 ]e armi  Convento ed a vigi]are sulle mura e  ne]  

de] Monastero a cantare. Ed  regime methochia]e, che obJigava 1a 
Sacra Congregazione dei Padri a nominare presso  diversi Metochii 
monaci ]etterati e  - cioe praticanti - ha contribuito alla 
mancanza di una  tradizione musicale sul Sinai ed alla  
di composizioni me]odiche da parte di monaci Sinaiti, eccezion fatta per 
i due Me]ezi,  vechio ed  nuovo. 

Cosi, oggi,  Monastero de1 Sinai, detto di S. Caterina, essendo 
greco, ma  terra straniera ed   deserto inospita]e, conserva, insie-
me alle orme di Dio, anche ]a sua eredita bizantina ne] suo nome, 
nella sua origine, ne] suo cu]to, neJla sua musica ina]te1'ata ed  tutto 
concorde aJla tradizione gerosso]jmitana e constantinopo]jtana. 

21.    certi manoscritt!. 
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APPENDICE 

IL  MUSJCALE: SJNA 11.77 

Ne1 10 Congresso  di Mnsica  e Orienta]e 
Liturgica, tenntosi a  da1 5  12 maggio 1908,  presente 
scrittore fece accenno de1 'MS musica1e SINA 1477, rive1ando  sua, de1 
tntto partico1are, importanz3. e  suo va10re esegetico per l' «essegesi» 

 l' ((analisi» della motazione bizantina (vedi  274). La mia comnnica-
 allora era breye ed  mio interesse si ]imitava a presentare 

piuttosto  nnmero dei manoscritti mnsica1i della Bib1ioteca di Sinai 
e la tradizione musica1e Sinaito-bizantina. 

Adesso c11e sono  grado di presentare  l'isu1tati dello stuclio 
fatto su qnesto particolal'e manoscritto, 10  molto vo1entieri e mi 
sento fe1ice nell'  una prossim'l sna edizione nella serie di Fa-
csimj]j dell' Istituto di Musicologia Bizantina  fondato recente-
mente1 presso i1 Monastero di Pente1i. Lo studio su questo man03critto si 

 ria1izzato grazie all' aquisto di  microfilm positivo acpnistato dopo 
una ricerca insistente ed accurata. 

 pnnti che sarrano  seguito e3aminati, costituiscono  riassun-
to  per meglio dire  g-3rme della Introduzione]a qna]e accompagnera 
)' edizione, come si  detto. 

  contenuto de1 codice. 
11. Le categorie di me]nrg'ia a qna]i appartengono  me]i. 

 Attorno alla datazione. 
IV. Lo scrittore - trascrittore. 
V. La notazione (1e] manoscritto. 

V  me1i bizantini di questa trascrizione  notazione esse-
getiga  anaJitica). 

 Fondazione deJl' Istituto (li Musicologia BizanLina: 24 giugno 1970. 
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Il contenllto del codice. 

SIN. GR. 1477 Sec.  (circa 1720-1760) 
Di carta  Fogli: 253 

 

   (F L  R  L  G   

Notazione: Pentagramma 
Nota speciale: Caso importantissimo di trascrizione della no-

tazione bizantina sul pentagramma. 

 ff. 1-8  sono scritti. 

9r. Un ormamento, piuttosto eJegante, in forma della   

        Completa la se-
1'ie dei grandi Kekragari; abbellimento di Chryssafis  Nuovo. 

21        la serie dei primi otto 
dogmatici doxastika, tratti dall' Anastasimatarion di Ch1'yssafis 

 Nuovo. 
34v.  Gli undici; abbellimento di Germano vescovo di Nuovo 

Patrasso. 
53v.       -  -  -  

 di Giovanni Glykys,  abberemviate. * 
55r.          abbreviata. * 
56r.         

   abbreviata. '" 
57v.        * 
58v.          

Per due cori; composizione yecchia in abbellimento dei maestri 
del  sec. 

59v.         Passapnoa-
rion del Mattutino. 

* Si dice  abbl'eviati',   conoscianlO le abbl'eviazioni di questi 
meli, faLte da Giovanni  PI'otopsaltis dal 1756   tranne  abbreviazione dell' 

 (f. 70r)  veI'So  17..0. Queste abbreviazioni ci aiutano a dataI'e 
il manoscI'itto. 
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       3'    Di Manouel 
Chr'jrssafis. 
          

621'.     ,      ... 
      Triadilcon; versi liberi, 

          ...  
 Theotolcion; versi di 15 sillabe. 

63".        ;)'   
 -    Composizioni vecchie,  abbelli-

mento dei  del  sec, 
         ;)'  

   Composizioni "ecchie,  abbellimento dei Mae-
 del  sec. 

65v,             

  "ecchia, come qui  
           

      
681',          

   

701'.       Alle-
louiarion dopo la  del Vangello,  abbreviato.  
            
 ( \) » )'       

73\'. ( » » ).     ;)'   
   

751'. » » ),    ;)'   
 

761'.        3'   

   

   )'       
  

78". » » )'       

   

801'.          

 

81v.           
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841..         Completa]a 
composiziome: G]oria. 

881'.         
Comp]eta. 

901,.      Come in f. 59, con ]a notazione es-
segetjca ]eggermente diversa. 

            
    Comp]eto i] Canone. 

99r.           
   Comp]eto  Canone. 

          
  

          
    

          
 ';    

111          

 f. 114  e sCI'itto. 

1151'.           
Stiche!'Oll «idiome]on» tl'atto da]]o Stiche1'arion Ka]op honikon di 

   come pure tutti i seguenti fjno a] f. 128. 
1161'.        

117r.    ....  ...     

         

119v.          

121r.          

 (» » »)'         

 (» » »),        

           

 

           

 

          

1301'.           
Sopra,  mal'gini dei ff. 130-131 e scritto:    
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 fogli 132-169  sono scritti. 

170r.          

1711'. 

173r. 

( » » ). »  

Il f. 172  e scriLto. 
    a', 

kalophonikos. 

  

 

 

 

 

il'ffiO 

1731'. » »).       i1'mo Ka-
lophonikos. 

1731'. » »).   a'     i1'mo 
kalophonikos. 

1741'. » ))).        
i1'mo kalopl1onikos. 

174v. » »).       con k1'a-
tema. 

176v.           
1771'.         

 ff. 177-178  sono sc1'itti). 

178v.  identificato)'        

180v.      a'    

1821'.         

    

1851'.           

 ,  1]  

1871'.         

    

1.89v.         

191r.           
193v.           

1971'.  identificato)'        
1991'. ( » »). »    Q[   

2011'.            

2041'.           
2061'. (» » ).        

2091,. (» » ).      

2101'. (» » ).    a'   
2121'. (» )) ).    a'   
2131'. (» » ).        

2'161'. (» )) ).   a'     

2181'. (» » ).   a'   
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2191'.        Q[  
 

220v.                

 

2221'.         

2241'.   Niou)'    81     

2251'.         

   

2281'.            

228v.       8'    
 

2311'.        i1'mo ka10-
phoni1cos. 

2321'.          i1'mo 
ka10phonilcos. 

2321'.     81     

i1'mo ka10phonikos. 
2331'.     8'      i1'mo 

ka10phonikos. 
2331'.    81    

ka10phonikos. 
2341'.           

2371'.     8'     

 

2401'.              

2441'.       81    
 

Il f. 247  e sc1'itto. 
2481'.  identifica1'O)'    solo  ve1'so. 

   solo ve1'so. 
2481'.         da1 

Po1ye1eos; segue il ve1'so' Q[     

248v. Di Pet1'o Be1'el{etis anche  ve1'SO:     

 ff. 249-253 sono bianchi, senza i pentag1'ammi 1'igati 
253\'. Sop1'a, in ma1'gine: 252  

G1i inte1'ni della cope1'tU1'a  sono sc1'itti. 



 Manoscritti e la Tradizione Musicale Bizantino-Sinaitica  

 

Le categol'ie di meluI'gia  qIlali   meli. 

 me]i bizantini (Je composizioni) contenuti  questo mano-
scritto - come si e visto sopra - appartengono a tutte ]e categorie di me-
1urgia  me1opoiia bizantina.  chiaramente: questi me1i appartengono2 : 

1) a Sticherarion (ff. 9r-53r, 115r-131r, 224r,  2)  Hirmo]oghion 
(ff. 92v-1061').  Hirmologhion si devono c1assificare anche i me1i 
me1i» dell' AI(athistos (ff.  e deJ Nymphios (ff. 64v-66r). Le Do-
xo1oghie  84r-90r) ed i pochi versi inizia1i dei Po1ye1eoi  248r-v) 
appartengono pllre all'  me1os. 3)   Hir-
mo1og'hion (ff. 173r-177r, 228v-233v). 4)  Papadikon me10s (ff. 53v-
58r, 60v-61v, 66v-83v, 106v-108v, 111v, 170r-172r, 178r-223v). 5)  

Mathematarion (ff. 59v, 62r-63r,  108v-111r, 225v-228r, 234r-247r). 
Questa variera de1 contenuto, interessante da molti punti di 

vista, giustifica - in primo 1uogo -  carattere de1 manoscritto come 
tologia (Florilegio). Poi, e questo e il piu importante, indica come la 
notazione bizantina aveva diverse funzioni nelle diverse categorie di 
melurgia; cioe una funzione a sricherarikon melos, altra a papadikon, 
altra ancora a hirmologhikon melos.  significativo il fatto che esista 
una differenza fra 1e composizioni di Hirmologion e quelle di Ka1opho-
nikon Hirmo1oghion, per quanto 1a «1(a1ophonia» imp1ichi sempre una 
1arga ana1isi della notazione qllando el1a e per cantarsi.  paro1e piu 
chiare: la stessa 'thesis' dei segni da llna certa me10dia a  
melos, ma un' a1tra a hirmo1oghikon e una terza me10dia a  -
Mathematarion. La stessa 'thesis' a1tresi nella stessa categoria di me1o-
poiia da una certa me10dia quando .si trova basata su  grado della sca1a, 
e  a1tra me1odia, quamdo si basa su  a1tro grado de1la scala3 .  

questa maniera, veramente, si vede piu chiaro tutto quanto scrisse Ma-
 Doukas Chryssafis (circa 1453 A.D.): «Siccome altra e la maniera 

e  trattamento di uno sticheron, a1tra di   ed a1tra 
di  kratema; a1tra di  cheroubikon ed a1tra di un' alle1ouarion 
ed a]tra di  mega1ynarion, ed a1tra ancora dei 'oikoi' (tropari dei 
Kontakii))4. 

2. Vedi    178-179, §§ 401-405. 
3. Vedi C r  s a  t  Theoretikon,  181, § 408 alla fine. 
4. 1\1 a  u e 1 C h r )' s a f  s,       ... 

      4,  1903. Pubblicato pure  
  ,   1902,   
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Atlorno  datazione. 

Lo scrittore del manoscritto - sconosciuto, come si vedl'a  

avanti -  ci fornisce nesseuna indicazione crono1ogica, nessun segno 
di quando ha scritto questo manoscritto. Nei fogli  SCl'itti all'  

ed alla fine de1 contenuto, come pure neg1i interni della copertura e nei 
margini dei fog1i,  esiste nessuna iscrizione  notizie  qua1siasi ge-
nere - sia scritte posteriormente - che possano aiutarci  qua1che modo 
per la datazione de1 manoscritto. Quando ho scoperto questo manoscrit-
to a1 Sinai sfortunatamente  mi interessai di copiare la filigrana dei 
fogli, 1a qua1e, nonostante che 1e filigrane di questa epoca, 1700-1760, 

 siano c1assificate, potrebbe essere una di quelle che ho raccolto 
durante  mio 1avoro di cata1ogogazione dei manoscritti di Musica 
zantina a Monte Athos. La not::izione su1 pentagramma,  essendo 
comp1eta, (vedi  paragrafo relatino  avanti)  ci offre nessum ele-
mento cronologico. Si  c1assificare alla prima rneta verso 1a fine de1 
XVIII secolo. La scrittura, ino1tre, de1 testo greco, pare che appartenga 
circa alla meta de1  secolo. Intanto vorrei tentare  sforzo di 
determinare  limiti post quem e  quem, entro  qnalli, questo mano-
scritto dev' essere stato scritto. 11 discol'sO si   base a criteri 
interni. 

Nel contenuto de1 manoscritto figurano solf\mente  nomi di 
Chryssafis i1 Nuovo  1851', 2011',  240r, 2441') e di Balassio i1 
prete e Nomophy1ax (ff.   1911',  2341', 2371'). Indiscn-
tibi]mente, perQ dopo  confronto fr:a  contenuto e mo1ti a1tri codici 
musica1i di Monte Athos, Germanos vescovo di  Patrasso, Arse-
nio  «Mikros», Me1chisedek vescovo di Raidesto, Giorgio Raidestinos, 
Damiano geromonaco Vatopedinos, Me1ezio geromonaco Sinaita, sono 
poeti di cui composizioni sono contenute in questo manoscritto. Qnesti 
poeti-compositori  tutti e fioriscono ne1 periodo che va dal 1640 
a] 1701: (1' anno 1701 e l' anno deJl' u]tima testimonianza di vita di Ba-
1asio il prete)5. Le  composizioni, dunque, sono racco]te e transcritte 
snl pentagramma  durante ]a 101'0   pochi anni dopo 1a ]oro 

5. Yedi MS AG.  1022.      
        -      
   -       

 numero generale 5141. 
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morte. Di conseguenza, l' anno 1700 si  prendere come i] termine 
post quem per 1a scrittura di questo manoscritto. 

Le composizioni per la liturgia (Messa) di S. Basi1io (ff. 53v-55r) 
sono tratte e trascritte sul pentagramma dalla notazione origina]e di 
Giovanni il G1ykys e Xenos Koronis (XIII-XIV seco]o). Si deve notare 
bene che ho detto «sono tratte dalla notazione origina]e», perche  dai 
tempi di Giovanni Trapezountios i1 Protopsa]tis (1756 circa) 6, conos-
ciamo una «syntmesis», abbreviazione di questi me]i, ]a qua]e abbre-
viazione,trascritta ana1iticamente col1a notazione del   Metodo 
viene cantata fino ad oggi. Da] 1760  poi  abbiamo nessuna ese-
gesi  ana]isi di q uesti me]i origina]i, ma so]amente delle 101'0 abbl'e-
Yiazioni di Gioyanni  Protopsa]tis. Lo stesso succede anche per  ]<oi-
nonikon di Giovanni K]adas (XIV seco]o)    Appare, 
dunque, a]meno a me, mo]to difficile che questo  sia stato 
scritto dopo  anno 1760 ed  suo autore abbia j'atto una raccolta anto-
]ogica e trascritto i meli origina]i di queste composizioni, innovando tan-
to in re]azione con tutti g1i a]tri copisti-autori delle Antologie musicali 
di quell' epoca. Dunque, ]' anno '1760 potrebbe essere j] ]imite ante  
per ]a scrittura di questo codice. 

La persona]ita dominante del compositore - «me]ode» de]]' inizio 
de])'   sec010, Petros 7,  appare ne] contenuto del 
nostro manoscritto c]1e s01tanto due volte (vedi  621' e 2481').  e 
stato messo in ant010gia neppure  dei suoi famosi «irmi ca]ofonici». 
Importante e pure i] caso che ]e composizioni-koinonika della Settimana 
(vedi ff.  siano composizioni di Chryssafis i1 Nuovo e di Ba-
]asio i] prete e  di Antonio  prete ed Economo, che ha abbreviato 
queste di Chryssafis i1  uovo. Qlleste composizioni, come pure ]e Che-
roubika di Antonio, sono state tramandate 1argamente da] 1720 in poi, 
fino a circa 1770, quando sono sostituite dalle r,omposizioni di Petro 
Peloponnesio. 

Curiosissimo ancora e i] fatto che]o scrittore di questo cedice  

ha racco]to nessuna composizione di qua]siasi r,ompositore dell'  

seco]o, neanche della prima meta di questo seco]o. 
Questi e]ementi - sopraesposti - mi fanno sospettare che questo 

6. L' anno  cui Giovanni Protopsaltis .::ominciO a scrivere 1(;: comjJOSIZlOnI 
usando una scritura analitica, dopo che  Patriarca Ciri]o ]0 aveva sollecitato.-Yedi 
pure:    &          

 1971,  222, nota 16. 
7.    &    ci t.  223-228. 



288 Gr. Th. Statl1is 

manoscritto sia stato scritto anteriormente a1 1760, verso l' anno 1720. 
L' ipotesi perd, che 10 scrittore forse sia vissnto  una regione dove 1e 
abbreviazioni di Gioyanni  Protopsa]tis e 1e opere-composizioni deg1i 
grandi compositori dell'  seco]o  siano arriyate che dopo  

certo periodo di tempo, mi impedisce di insistere nello spostaI'e  1imite 
ante  da1 1760 a1 1720. 

Cosi,   1700-1760 e  1argo periodo  cui questo inte-
ressante manosritto e stato scritto. 

 

Lo scrittore - trascrittore. 

Dello scrittore - trascrittore di questi meli bizantini su1 penta-
gramma  si sa nulla. Lui stesso  si e sottoscritto e  ha 1asciato 
nessuna tracia che potesse aiutarci ad identificar10. 

Dato, perd, che questo manoscritto e stato scoperto ne1 Sinai, e 
che  esso si contengono due composizioni a fayore de1 Monte Sinai 

    (vedi ff. 232 e 234), penso che 10 scrittore sia da 
cercarsi fra  musicisti sinaiti  sinaiti vissuti ai Metochii, specia1mente 
quelli a Mo1davia, Rumenia e Russia. Faci1mente uno sospetterebbe come 
scrittore  slavo. La grafia di mano, intanto,dello scrittore  mani-
festa una origine slaya. Certo s1 che 10 scrittore fa mo1ti sbag1i ortogra-
fici, ma questo e  caso comune per mo1ti scrittori greci. Di una im-
portanza significativa e  caso che mo1ti alle10uia si  cosi: 

 - '  Qua]che y01ta anche ]0 stesso succede con 1a 
paro1a:  

Senz' a1tro 10 scrittore conosceva mo1to bene 1a musica bizantina 
ma  tanto bene 1a musica de1 pentagramma; (vedi  sotto, ove si 
par1a della notazione di questo codice). Questo fatto ci costringe ad ac-
cettare che 10 scrittore e greco, tutt' a1  proveneniente dall' Asia 
nore  da regione dominata dag1i Ita1iani. La sua incomp1eta conoscen-
za de1 pentagramma ci permette di pensare che 1ui  si sia interessato 
propriamente di trascrivere 1a musica bizantina su1 pentagramma, ma 
piuttosto di usare una a1tra scrittura musica1e  faci1e che ]a nota-
zione bizantina. Cos1 1ui preferi  pentagramma sia per 1a stabi1e a1tezza 
dei segni indicanti  gradi della sca1a che per 10 scrivere tutta 1a me10dia 
nascosta-nella notazione bizantina - sotto  ((grandi hypostaseis della 
cheironomia» e sotto 1e varie (<theseis» dei segni. 
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 sforzo simi1e si rea1izzo  Agapio Pa1iermio ne1 1797$ a 
Constantinopo1i, ma purtroppo noi  abbiano nessun documento di 
sue trascrizioni su1 pentagramma. Si deye intanto ricordare che  anno 
1797 e mo1to posteriore al periodo 1700-1760 della scrittura del mano-
scrltto sotto esame.  pure-ma anteriore - e l' epoca di Gero-
nlmo Tragodista i1 Cipriota (attorno 1549-1559)9 quando noi sappiamo 
dello  comparativo fra notazione bizantina e pentagTamma e 
dello sforzo per compinare una propria  usando gli stessi e1e-
menti della notazione bizantina ma in una flJnzione diyersa. Cosi 10 
scrittore-trascrittore di questo codice resta anonimo. 

v 
  del  

La notazione di questa trascrizione su1 pentagramma e mo1to 
semp1ice. Questa semp1icit8., secondo me, deriva dalla scarsa conoscenza 
della scritlJra musicale su1 pentagramma da parte dello scrittore - tras-
criHore. Le note che si usano sono 1e seguenti: 

8. C r  s a  t   h e  r e t  J(    LI-LII (nota  deJJa  LI). 
G  r g   a  a d  u!      

   1904,  124. 
- Vedi pure, G   h. S t a t h  s,  sistemi alfabetici per scl'ivere !a  

bizantina ne! periodo :1790-1850,  fase di pub!icazione,     Lug!io 
1972, Sa1onico. 

9. Vedi nota 7, de! testo della comunicazione al Congresso di Grottafer-
I'ata:  nlanoscritti e!a tradizione musica!e bizantino-sinaitica. Nel  vo!umedel 
Cata!ogus codicum manoscriptorum graecorum qui  Monasterio Sanctae Catha-
rinae  Monte Sina asservantur, di Benesevic, troviamo !a notizia che Gero-
nimo era allievo de! maestro Constantino il prete F!ak\. NeJJa pagina 14,9 riguar-
dante il manoscritto  292 (numerazione di -Benesevic) !eggiamo: 2.  

          
 TJU       Piporto qui anche -

un' aJtra informazione, dalla pa:sina 15\): 8.     -rou 
   -rou       

      (cioe   Da queste 
'., notizie  risnlta che  codice Sina  292  scritto da Geronimo TragodisLa. 

    1-2. 19 
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Ogni specie di a1tri segni mancano assolutamente. 
Segni di alterazione e phthorai:  esistono; 
segni di espressione, neppure. 
Pause di ogni valore: mancano. 

 i1  curioso ancora: mancano 1e chiavi a11' inizio de] penta-
gramma. Siosservamo, il  delle volte, due puntini all' inizio dei 
pentagrammi per definire piuttosto  grado' clle  altro (quasi sempre 
il si e i] la) ma  mi pare che questi puntini costituiscano una 
chiave. 

Di una importanza, pero, del tutto particolare sono g]i 
mata»  le intonazioni degli otto modi, cioe:    

       base del «tro-
chos» (pentacordo). Le intonazioni definiscono il grado-base dei te-
tracordi d.ei modi. Questo fatto rende inutile - e perciQ eliminabile-
ogni chiave del pentagramma. Dato ciQ  si sa con sicurezza se 8ia 
stata mai so1feggiata (con do, re, mi, fa, so1. ..  con a1tri nomi) questa 
notazione. Pare che ]0 scrittore  abbia fatto attenzione al solfeggio. 

Le   «enechemata»-presuppongono una 
profonda conososcenza dei sistemi deg]i intervalli (tetracordo-penta-
cordo  trochos e octacordo) de11a musica bizantina. Questa affirmazione, 
da1 suo canto, giustifica la mancanza assoluta dei segni dell' alterazione 
degli intervalli. Si devono applicare gli intervalli di musica bizantina, i 
quali,  essendo facili ad essere trascritti esattamente, hanno costret-
to il trascrittore a  fare approssimazioni (per complicare ]a trascri-
zione) e a preferire di considerare presupposta]a conoscenza degJi in-
tervalli bizantini. 

Cosi, pero, ]a trascrizione e sbag1iata quando  si a]terano g]i 
intervalli ai tetracordi cromatici e  si segnalano almeno, ]e phthorai, 
indicanti questo cambiamento de] me]os. Questa mancanza della se-
gna]azione delle modu]azioni contribuisce ad una ambiguita ne11a inter-
pretazione delle phthorai ed ad una sbagliata esecuzione deg1i interva11i, 
da parte di co]oro che  conoscono i llle1i dalla ]oro origina1e nota-
zione bizantina. 

Riporto qui, per esemp]ificare questo argomento, i1 brano musi-
ca]e      tratto dallo sticheron    
(f.131r) di Germanos vescovo di  Patrasso. Ne11a scrittura originale 
abbiamo chiaramente ]a phthora di 'nenano' ]a qua]e e la chiara indica-
zione per il tetracordo cromatico,  i suoi diversi intervalli dallo stes-
so tetracordo diatonico. 
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La notazione origina1e: 

Nella trascrizione  abbiamo nessuna indicazione clell' altera-
zione degli interyalli. 

 1 t , 1 , 'J  t   11 " 11 ))?)  ) 

 ",-vo.. V 

Cosi, tutte le composlzlOni appartenenti al genere cromatico, 
Ci08 ai modi secondo autentico'e secondo plaga]e, e tutti i brani croma-
tici in certe composizioni diatoniche, sono trascritte in modo sbagliato. 
8i deve notare inoltre che  sono trascritti i segni di espressione, men-
tl'e i grandi segni della cheironomia sono trascritti analiticamente. 

8i ritiene, percio, come si e esposto anche sopra, che i1 trascrit-
tore  sapeva bene ]a notazione de] pentagramma e  s' interessava 
profondamente a fare una giusta trascrizione dei me]i bizantini ma piu 
che a]tro a faci1itare  insegnamento e  esecuzione di musica bizantina 
attrayerso un sistema di scrittura musicale assai piu facile de]]a notazione 
bizantina; e lui ha preferito la notazione su1 pentagramma. 

 

 Ineli  di  trascrizione 
(cioe, notazione analitica  esegetica). 

8i e detto fin dall' inizio che i] va10re di questo manoscritto 8 
esegetico. Nella sua notazione possiamo vedere chiaramente in quante . 
note si ana1izza ogni «thesis» ed ogni «gl'ande hypostasis» della vecchia-
sinottica notazione bizantina. 

 trascrittore  poteva fare diversamente che scrivel'e nel pen-
tagramma tutto cio che cantava vedendolo nella sua notazione originale 
bizantina. Le note su] pentagramma hanno un  suono; niente piu 
e niente meno.  sono come i segni della notazione bizantina i qnali 
nascondono in se - quasi tutti - una qualita, una virtU di stenogl'afia. Cosi 
nell' esecuzione ogni segno della notazione bizantina si ana]izza in pii.i 
note. Questo fatto 8 la base de]]' esegesi   analisi della notazione bi-
zantina. Quale sia il proprio contenuto di questa esegesi  ani]isi· 10 
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mostrano 1e «grandi hypostaseis»lo  segni rossi d'ella notazione) e 1e 
varie «theseis»ll dei segni. Risulta chiaro che questo contenuto dell' ese-
gesi  ana1isi della notazione bizantina  e a1tro che  «me1os»l2 clella 
musica bizantina, mentre il contenuto dei segni neri-presi da soli-
costituiscono 1a «metrophonia», 10 schema, 1a spina dorsa1e de1 «me1os». 

Durante  periodo 1660-1814  di 45 musicisti l3 hanno vo1uto 
analizzare il contenuto delle grandi hypostaseis e delle theseis e regi-
strare il 10ro me10s con  segni di quantita. Questi sforzi per l' 
analisi della notazione bizantina sono importantissimi e sono serviti 
come base della riforma dei Tre Maestri ne1 1814. Le analisi  esegesi, 
pero di questo periodo essendosi scritte con  segni bizantini di nuovo, 

 erano definitive, perche  segni bizantini avevano sempre una forza 
sinottica1e. Le trascrizioni, dunque, su1 pentagramma de1 nostro codice 
sono  chiare che 1e trascrizioni - ana1isi, esegesi - di tutti gli a1tri ese-

 della stessa importantissima epoca per  cambiamento della no-
tazione bizantina. 

Adesso possiamo par1are dei me1i bizantini trascritti su1 penta-
gramma di questo manosgritto. Da quanto si e detto sopra risulta che  

me1i bizantini, contenuti  questo manoscritto, sono scritti esatta-
mente come  cantano, cioe come li chiedono  grandi segni della chei-
ronomia e 1e diverse «theseis». Ne1 pentagramma e scritta tutta 1a me1o-
dia che imp1ichi ognuno di questi segni e di queste «theseis». Dobbiamo 
dare attenzione, pero, alla differenza che passa fra  carattere e  me10s 
dello Sticherarion e dell' Hirmo1ogion. Lo sticherarikon me10s si compo-
ne  base ad una catenna di «theseis» e di grandi segni di cheironomia 

10. C r  s a n t   h e  r e t  k  n,  180, § 407.   
             

   Vedi ancora,     v  31j,    
        207 

  

11.  a n  u e 1 C h r  s s a f  s,       ... 
    1902,    277' 

           C r i sa n t   h e  r e-
t  k  n,  178, § 400.         

           
12. C r  s a n t   h e  r e t  k  n,  XL  § 70.   tjv,    

           
                

      
13.  loro nomi sono dati nell' articolo del presente scrittore,    
   cit.  244, nota 90. 
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indicanti  completo melos. Questo fatto  succede nell' hirmologi-
kon melos, dove lamelodia esce facilmente dai segni neri indicanti gli 
intervalli. Certamente, si parla delle «theseis» e dei «grandi segni di chei-:-
ronomian pure nell' hirmologikon melos, ma la funzione dei segni la e 
diversa, ed il risultato -il melos- e diverso ugualmente. Cosi il melos 
sticherarikon e   dal melos hirmologikon. Questo si vede 
chiaramente se pl'endiamo in confJ'Onto i meli dello Srticherarion e quelli 
dell' I-lirmologion. 

 impol'tante di prendere in considerazione i segni  caratteri-
stici delle grandi hypostaseis nella 101'0 funzione di sticherarikon melos. 

  rappresentativi di essi sono  Ouranisma e il  

Prendiamo il bl'ano,  dallo sticheI'On   
  (f. 115r) nella sua notazione originale bizantina, e 

nelle trascrizioni di questo codice e del Nuovo Metodo dell' analitica 
notazione bizantina. 
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Si yede, dunque, come si analizzano questi segni esi tl'ascI'iyono 
sul pentagl'amma. Rjsulta inoJtl'e chial'issimo il yalol'e di questo mano-
sCl'itto. La notazjone bjzantina el'a diffjcjJe. Uno doveya vedel'e questi 
segni e cantare tutta questa me]odja. Ma ]' autOl'e de] presente manos-
critto ha voJuto facjJitare le cose. Ha trascl'itto snl pentagramma  i 
segni  notazjone bizantina ma tutto cio che si  80tto questi 
segni. Ha trascl'itto  rnelos.  ha inventato altri segni per trascri-
vel'e sul pentagl'amma 10 schema (la forma) dell' Ouranisma e del The-

 ma 11a trascl'itto il 101'0 me]?s, la melodia che si nasconde sot-
 questi segni. Lo stesso succede con la «thesis» di  ana e del Thema-

 basato sul  (801) , all' jnizio dell' undjcesjmo heothinon. 

  J) .J : iI 
, ,Q;"1 " 

a. ",,,-
NfGt  « l'  

..  1  • 4 

 

La maggior parte delle composizioni del papadikon (e 
tal'ion) melos comincia con il melos della Pal'aklitike. Siccome (Iuesto 
segno e molto jmpol'tante, l'iporto qni il suo melos   
dall' inno chel'Oubikon di Ba1assio il pl'ete (f. 1911'). L' imp0l'tanza di 
questo segno constiste nell' avere una funzione (cioe diverso melos) nel 
genere Papadikon, ed un' altl'a divel'sa funzione nello Sticheral'ikon. 
Qui sotto vediamo il melos papadikon della Pal'aklitjke. 



 Manoscritti e la Tradizione l\'Iusicale Bizantino-Sinaitica 295 

• L-_  t..-... 'L" l.--

.. ) 1  
.. "!U' . 

\ 11 i:+= ,  \ 
 L..-- • L--. • L..._ U L---- • L-- fI •   >zt--

 \  \. U \. oL U L---

 
  0\ 0<---

 tutto questo esemp1ificato esame risu1ta, in primo 1uogo, 
che 1a vecchia notazione bizantina era stenografica e per conseguenza 
mo1to diffici1e ad impararsi. Si chiedeva una 1arga memoria per ricorda-
re tutti i meli diversidei segni nelle 101'0 diverse funzioni, et una frequen-
za di 1unga durata presso  maestro tradiziona1ista14 • Poi, e questo eil 
gran guadagno della scoperta di questomanoscritto, si giustificano tutti 
g1i sfol'zi per l' analisi e l' esegesi della notazione bizantina e si vede piu 
chiaro i1 fatto stesso della riforma dei Tre Maestri ne1 1814. 

Per avere  quadro genera1e delle trascrizioni di questo mano-
sCl'itto penso che sia indispensabi1e pnbb1icarne qui a1cune pagine. La 
sce1ta si e fatta  1a cura di presentare delle composizioni appartenenti 
a tutte 1e categorie di me1urgia. Ino1tre, in queste pagine si trovano i 
brani musica1i di cui mi  servito neg1i esempi, alla 101'0 trascri-
zione origina1e. 

14.      C(   8 '1),  .•. op. ci t.,       
            

            



Si danno Tavole: f.91', ff. 9v-10I', ff. 50v-51r, ff. 53v-54r, ff. 54\,-
551', ff. 87v-88r, ff. 98v-991" ff. 117\'-1181', ff. 129v-130r, ff. 130\'-1311', 
f. 131\', ff. 174v-175r, ff. 190v-191r. 
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Tavola  f. 91'. 
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