
«UN INEDITO CODICE ARBORENSE DEL SECOLO XIV CON- 
TENENTE LA REGOLA URBANISTICA DI SANTA CHIARA, 
UNA LETIERA BARCELLONESE E CANTO GREGORIANO» 

E' noto che la Sardegna soffre di una certa carenza di fonti medievali. Ma non 6 
pensabiie che I'isola nel Medioevo fosse priva di libri, quanto meno di quelli 
indispensabili per la formazinne della sua classe dirigente e per la celebrazione del 
culto. 

Oggi grazie ad un fortunato rinvenimento possiamo segnaiare un nuovo interes- 
sante codice, sinnra sconosciuto. 

Si trana dell'unico esempio sinora noto di un manoscritto trecentescn della 
capitaie del giudicato d'Arborea, in pergamena, con quattro carte di musica mono- 
dica liturgica, risalente ad un'epoca di duri scontri politici e militari.' 

L'interesse del manoxrito molteplice in quanto offre una serie di diversi 
materiali di studio a chiunque si occupi scientificamente del Medioevo sardo. 

Daremo ora una descrizione del manoscritto seguita da un dircorso sulla sua 
componente ~gregorianaw, di fondamentale importanza per ricostruire I'aura cultu- 
rale di Oristano durante ii secolo XIV.) 

1. 11 codice e stato da noi cecrntemenre pubbficaro incegnlmrnte. Cfr. G. MELE. Un mnnosrrito 
arbonnrr inrdiro drl Tnrrnto. 11 codice IbR del Monascero di S. Chiaca di Oristano. Oristano, 1985 
introduzione di Luisa d'kienm. 11 presente cesto si basa sullo rtudio introdunivo riportaro d e  pp. 
15-37, correcto e ampliaro cm nuow bibliografia. 

2. Per In d-izione del mnnoxriro abbiamo tenvio puticolamente -ti le indicazioni di A. 
PETRUCCI, Im dum.ziatte d d  mano~miro. Stwia, pmbkd, modrilli, Roma-Urbino, 1984, pp. 79-86 (cfr. 
una utile bibliografia d e  pp. 64-68 e 201-204). Cfr. ancbe E. CASAMASSIMA, Notr su¡ mrtcdo &¡la 
d < ~ ~ m í i o m  &i rodiri, in ~Rasíegna degli Archivi di Stamr, XXIII, 1963, pp. 181-205. 

3. Per la cultura musicaie "ella Sardegna medievak cfr. G. MELE, Lo muica r6tal<rnr #ella 
Sirrdqna medirvale, in a1 Cataiani in Sardegnan, a cura di J. CARBDNEU e P. MANCONI, Milano- 
Baccellona. 1984, pp. 187-192; G. MELE, p~nri pn lo rrvdio della mwirn lirnvgica nrlla Sardrgna 
mrdiavnlrfinoal~ecdlo XIV,  in rQuaderni B%o tancsir, 11, Caglilri, 1985, pp. 132-140. Cfr. anche G.  
MELE, Una p n c i ~ z b ~ e  ,u YI do~~manto di Giovumi dura di Grmnu tpinwgtnilo d'Arapna rigwardante 
la sun cappella mu~irufe, in r h u a c i o  musical*. vol. XXXVIII. 1983 C19841. pp. 255-260. 



11 manoscritto da noi rinvenuto & conservato nello archivio delle darisse di 
Oristano, dove & rimasto nsepolto~ per pih di sei secoli. Attualmente reca la 
segnatura IbR, apposra d d e  attuali monache, per cui andra citato come ORISTA- 
NO, ARCHIVIO DEL MONASTERO DI S. CHIARA (in seguito abbreviato 
A.M.S.C.O.), ms. IbR. 

Si tratta di un codice membranaceo che misura mm. 245-20 X 183-10. 
In mancanza di una quaisiasi numerazione, abbiamo dovuto procedere ad una 

cartulazione «ex novo>t, a matita, in cifre arabiche indicanti il solo recto. 11 codice ha 
38 carte (in seguito abbreviate cc. e c. per il singolare); la fascicolazione, con 
richiami, consta di un binione + un quaternione + un quaternione + un ternio- 
ne + un quaternione + due bifoli.' 

La rigatura k a inchiostro,' in diverse carte ormai del tutto sbiadito. La scrittura, 
nella quale prevale un evidente impegno caiiigrafico, & una gotica libraria trecentes- 
ca di tipo italiano, ad una sola colonna. di almeno tre mani.6 Notazione musicale 

4. 11 teno fascicolo ¿ un quatetniom avente il teno foglio formato dnll'unione di due c m  
diverx d>C si sovrappwso per mm. 15 ckanelpunmdi piegnturadel bifoiio. U q u m  fawilom invcce 
¿un ternione avente il secondo fodio formato dali'unione didue c m  diverv chc si wvraomnnono con 
la s t a a  acnica del fascicolo preñdmre. La c. 38 del settimo fascicolo ¿ inquademata 6eha c8prnn. I 
cidtiami dei fascicoli sono alle c . 1 2 ~  (sm-to) ,  2Ov ( a l iq~ado) ,  26 v (.u: n<n), 34v ( i d ) .  Manca 
il tichiamo alla fuie del orimo fascicolo che termina con una cana bianca. La diswsizionc de& ~ n n c  ¿ 
ordinata regolamente &condo la legge di Gregory: lato carne contm lato Iam pelo (&ore%) 
contro lato pelo: fanno cccezione Ic cc.1~-ir, 3"-4r. 36"-37r. A mire d d  t e m  fnvimlo, nei margini 
appaiono disegni di mani &e indicano il testo (cfr. cc.l4r, 14". 16s. 18r, 19r, 2Or121, 2lr, 22s. 23s. 
24r. 28r). La xrirtura nei fascicoli iniris dalla parte della carne, tranne che nell'uitimo bifolio. Tri Ic 
cc.14-15r. 17"-18r. 22"-23r e le a.25~-26r. dovc sono omenri le irremlaritP di fascicoluione 
piccedcntcmenrc norare. non cambla In mano che continu; rcgDlnrmrnrci %rus d t i  

5 A pmsre dalla r I r  Ir colanne prnenrano rrgalvmentr 21 rlghc. nccno chc alle cc Z>v.  26r, 
34,. ncllc qualt Ir righc rono 20 Noriama indm che l u w  t muaini csttemt dcllc c m c  sono mmra 
midenti i fotellini Causati dal pvnrtwi,m 

6. Lo stacco principde ¿ &wirabile nel passaggio, alla c.33r (urca riga, a p a n k  d s  nr  nw&), 
da una gotica nervma, ma chiara e modcrata nell'uso d e k  ahbmiazioni, ad una gotirn pih piccola. 
dale frcquenti abbreviazioni, non di cado anomde, la quak dura sino alln c.35~. 

SdDrai t tura  gotica non esiste uno studio compleio ed nauriente. Oitrc nlle indicazioni dci 
mmuali (tra i uali cfr. G. BATI'ELU. kzioni di Pa(iopafia, Cinh del V~~¡CMO. 1949 f t w u  eduionel. 
pp. 222-234; 8. C ENCETI~. Limeamenti di ~rOno &lía ~ m l f ~ r o  latina, Bologna, 1954, pp. 205-258), 
per alcune qucstioni rerminologiche sulla gotica «libratia*. cfr. M.G.1. L I E ~ N C K ,  POW uue n o ~ c l a -  
t x n  & Iam'turr livnrqvr dr lapnipdr ditrgotbigrie, in *Nomendature des écrituces l ivmqua du W a u  
xvf si¿dc. Premier Colloque Intcrnationd de Paiéogapb/e e t ine,  Paris, 28-30 avril 1953r, Parir, 
1954, pp. 15-46. Pondnnxntde pr ogni discono S a gotica Lbraria italiana B. PAGNIN. La ./irfea 
boaonimh. Stvdio pakopafico, in rAni del R lstituto Veneto di Scienlc. Lettete ed h i r ,  1933- 
1934, tomo XCIII, parte 11, pp. 1593-1665, ristampato, con quattro tavole diverv da quelle della 
prima eduione, in *Ricerck Medievdin. X-XII, Pavia, 1975-1977, pp. 95-168. 

Manca pr il momento un'opra s d a  gotics libraria in Sadcpn.  Per 1% gotics rdonimmtariar 
neli'isola e nei territori della Comna d'hragona cfr. L. D ' A R I E N ~ ,  AIrvmr rouUZrrazioni r u / p u ~ ~ g g i o  
dalla ~mittwagorica a l I ' ~mnUt i ra  .dlapoduzionr r~rolama &i secoli xrvr XV, in ,SI& di Pakografia 
r D i p l o ~ t i r a ~ ,  P d w o ,  1974,pp. 198-226. Pergli studi pdograGci suüa Sacdegnadt. L. D'ARIENZO, 
U i  r t d i  palsopafici r diplonratisrici rul/a Sardraa, In ditato amale della riccrca storica suüa 
Sardegnar, convegno svoltmi a Clgiiari il27-28-29 maggio 1982, in rhrchivio Stotico Sardo*. vol. 
XXXIII, pp. 193-202, con una completa bibliografia. 
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quadrata del secolo XIV.' Le tubtiche e Le inüiali maiuscole sono colocare in tosso, 
tranne la U auurra di Urbanws alla c. 5v. La legatura antica c? ~mollen, in pergame- 
na. senza assi.' Un nastrino inserito nei piatti allaccia e chiude la coperra. lncipir: 
<De declaracione sorotum intrancium in clausuramn, explicir: nQui vivis er regnas 
et cerera». 

Alla c.lr il cdlice SI apre con alcune intemgacioner, tiguardanti le clarisse, di 
mano spagnola del secolo x V , ~  seguite dall'indice rubricato, alle cc.2r-3v. 

Dopo la c.4, bianca, inizia la regola delle clarisse promulgara da Urbano IV il 18 
ortobre 1263, inviata il 5 maggio 1264 a tutti i monasteri di S. Chiara da1 cardinale 
ptotettore deli'ordine francescano Jounnes Cujetanus Ursinus, futuro papa Niccolb 111 
(1277-1280).'O 

7. Pcr una biblicgcnfia S& notazioai medievdi cfr. l s  nota 52. ~ e r  quantoconceme le note delli 
muska del manoscrito wtiamo che ¿ usatisima come ncuma sempticc la Mrga, mencte si ha un rolo 
caso dipvnrrvn (cfr. c. 36 v. 1 .O t e t t c  d a  sillaba , *un; ma fone si trana di una Mrgn dcUn qude il 
copista pub *ver dimenticaco la gem a). Dei nmmi c o m p t i  i piu usati mno la rlivk e il p e s  (o 
podarnr), ma tmviamo anche unpdarur r&ipm~r& (cfr. c. 3k, 1.O m r a  d a  sillaba n di relrirui~) e 
un t m ~ l w  (cfr. c.36v, 1.O terrngr,, aUa sillaba ten di utrndo), non& $;ni esempi di inMga (cfr. 
c.35~. 1." termgr.. d e  sillabe rtiruir di rerritrir; c.36~. 4.O tetrngr., d e  sillabe di& di bnrdirio; c.36~.  
2." tetranr.. d e  sill~be di Gla'ai.  E' ancheda notare la t a d e  assenzadel m c t w  e di d u i  neumi com- - .  
binati. 

Pcr quanto wnccme le chiavi, uoviama la chiavc di CsuUa cena riga, e la chisve di PsuUa seconda 
e suUa tenr  risa. Le s b ~ m  del tetrPgtamma x>na di q u a m  tipi diversi: una che attrsvma tuno il tigo 
e che corrirponde d a  coriddena esbarra semplice* delle eduioni vaticane, un'dtra che si ferma d a  
cena lima (indiffcrcnremenre daii'dro v e m  il bpua del rigoe viccvma), un'dtra ~ m o m  chc, collocara 
indistintamente in tuni f~sp lu i ,  equivale 4 *remodi s b . ,  e infine un caso di adoppio sburar che 
pasa p r b  p c  i 2/3 de rigo e che mnwnmamo una mla volta d a  fine della musica. 

La nota rwror, volgummte dena rguida. o espiar che serve p r  anticipare la prima nota del 
tetrwamma succcuivo ¿ p u n t u h t e  p m t e  d a  fine di agni ti@. 

La squadratura del tetragrnmma ¿ assai incena e t o a .  Anchc la forma deUe note & piuttoato 
dimessa, sempm quadrata, con minori pmew c&¡&che della writtura. 

8. SuUa legatura cosiddma rmoller cfr. E. BARAS J. IRIGOIN-J. VEZIN, L<I n l k  m'dUvi1lr, 
Pacis, 1978. p. 50. Qunto tipo di legatura raouple* si¿ hposto ropranutm a partite d d  secolo xv, ma 
cib non consente comunque in qunco momcnto una datazione pih precisa (cfr. le sollecitazioni aUa 
prudetua in A. Peniucu, LI dsrmíiane cit., p. 75). 

9. sHec sunt inteuogaciain.TPrimo. De divino officio. si bene pmlvicur ram de die quim de 
n0cte./2.~ De corpote Chisti, si sempr  n t  [...1./3.' De rcilcncio in daustro, tefectorii et di& locis./4.* 
De abbatissa, si bene se habuit et d fuit 11egIiima./5.~ De vita cnivcntudi./6.'> Si servatur rey h e  
comunitatis./8." De pace inter e ~ . / 9 . ~  De honcsrate wnvcntus./7.' Si moniaics badunt ad cm- 
tam.//r. 

10. Per il testo deUa m 1s uthanista cfr. J. SBAR~LMÉ, Bullaviun Franrirranun. Romae, 
MDCCLXI, tomus 11, doc. X&III, pp. 509-521. Clr. ancbe L. WADDING, hrnn1.r Minmn,  M 
Cllirm Aqrat pe Flarnnam), 1931, t a v r  IV (1256-1275)). p. 260. P n  la l m r a  &l rardinrrlr 
pmrrrra &. i E m ,  doc. X. 585 e s.; J.H. SBARALEAE. B ~ l l a ~ w m  cit.. p. 520, nota a. Per una 
cradurione italiana deUa re& cfr. Regala d& nrar <la& datu da/ ~itmno pontdfirr Urbano IV, 
Quacacchi, 1907, pp. 3-41; Rlgola&ll'Oniinr di Smra Cbiara di Papa Urbano IVron la Rtgoti~ dri F r d  
r &llt Sorelle d& Oldint dri Frari delh Pmitrnzu di Papu Nirrold IV, degato aUa ristampa di AA.W., 
Fonri F~anreranr, Assisi-Bologna, 1978. Cfr. anche M. GONZÁLEZ I BETLINSKI-A RUBIO t R o W N , ~  
regla de I'mdn dr Santa Clare dr 1263: na ras carmi de la uva npluaruí: rl marrtir & Pedr<rlkr d. 
Burrrlona, in *Acta hismrica er archneologica Mcdinevdias, P&dbes-Barcelona. 1982, a. 111. n. 3, 
pp. 9-46. Per un primo orientamento s d e  fonti e la bibliognfia dariana cfr. M .  W . .  fonri/rrinre~cane, 
cit., sezione quarta. pp. 2215-2465. 



La regola, detta appunto «urbanista» dal nome del pontefice che la promulgb. 
venne transcritta con la lettera del cardinale protettore anche ad Oristano, dove 
esisteva un monastero di clarisse almeno d d a  prima meta del seco10 xiv," in un 
latino tipicamente medievale e scorretto, nel quale talvolta sono presente fenomeni 
di interferenza tra la fonetica propria del copista sardo e il testo latino. 

Al fine di esemplificare alcune peculiarita deUa stesura arborense, incoionniamo 
a seguito suUa parte sinistra deUa pagina un passo del testo urbanista cosi come e 
stato trascritto nel Bullarium Franri~ranum," e nella parte destra i corrispondenti 
passaggi del cdce oristanese: ') 

Vittis, aut velis de panno communi om- Victis aut plepís non tamen preciosis aut 
nino albis non tamen pretiosis, aut cu- curiosis capita sua coperiant uniformiter 
riosis capita sua cooperiant uniformiter, et honeste ira quod frons gene collum et 
et honeste, ita quod frons, genae et co- gula sic ut earum honestati et religioni 
Uum et gula sint (ut earum honestati, et convenit cohoperta. 
religioni convenit) cwperta. 

La regola urbanistica consta di 26 capitoli e ci informa dettagliatamente suUa 
vira che si svolgeva all'interno del monastero oristanese; si chiude d a  c. 28r con la 
daratio della boUa pontiticia. Nella stessa carta, inizia il testo di alcune precisazioni 
del cardinale protettore riguardanti la medesima regola; tale testo& inserito nel capur 
XXVII. 

11 copista mostra di non reodersi conto che la regola & finita al caput =VI, 
poiché nell'indice rubricato I'explicir 6 posto al raput XXXVIII. 

AUa c.3lr inizia un interessante rituale rubricato per la vestizione deu'abiro 
delle clarisse; il rituale giunge sino al capur XXXVIII incluso, alla c.32v." 

11. Cfr. P.M. Cossu, Uiirra r Mo~a~rom di S. Uiiara ix onirrlro, Note ed appunti storici, 
Cagiiari, 1925; F. CHERCHI PABA, Rcalc M o n a ~ ~ m  di S. Cbiara onirano, in rQuaderni Srorici e 
Turistici di Sude a*, n 4, Cagliari, 1973; Cbisw r Monurm di S. Cbiara i r  ONr~no ,  P cura dcllc 
Suore Uatirrc de$~on&tem di S. Chiara in Oristano. Oriscano, s.a. [stamparo in occasionc della 
riapenura al culto e p r  la consacrazione del nuovo altare della chiesa, 7 luglio 19841. 

12. Cfr. J.H. SBARALEAE, B ~ l l a r i ~ m  cit., cap. IV, p. 511. seconda colonna. 
1%. Cfr. A.M.S~C.0.. mr. I h R  r l h ~  ...., 
14. Neli'archivio del monastero sono consemati diveai rituali di vestizione manoscritti e stam- 

pati in epoca tarda tra i quali citiamo un Ritual# &lla Vdzionr  JZeliigioja d& Novirk O&. di 2 
pagine, con musica saitta a mano dalle stesse darisse. forse all'inizio di questo secolo. Per un confronto 
tra il ritunle del manoscrito medievale e quelli modemi cfr. Riropn la  wrrizione r Pmfr~n'one Religio~a 
pn 1s Mmac6r del R Ordino Franrurano, Esaatto dal Ritude Romano Serafico con la Rubrica 
vol~ariuata. a cura deUa FKlerazione delle U a r k  Urhaniste &Italia. Avma. 1960. Cfr. mhe D. 
CI&ARLLLI. Canmbarr alln recenriorr dtglt rmrri di S Chiara, in *Mirccilnnca Fcnnccscnnar, romo 79, 
1979. 111-IV. p 3 > > .  duvc ¿ xgnalaru un iicualr latsno p r  1 ingrese in monastcioc pci la vcstszionc 
dcUc darirrc. iiwnacodopo la trucrtzton~ xaltans ~ C U P  regola urbmtst~. ~ C U Q  c 76" di un mnnoícrir- 
to memhranacio a p p a n e k t e  al monastem di S. Chiva-di Urbino 
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Del turro inaspettaro 6 il contenuto del caput XXXIX che riporta, alle cc.33r- 
35v, la trascrizione di una lettera emanara a Barcellnna il 31 luglio 1353 dal padre 
provinciale Francescano Bernardus Bruni," indirizzata ai padri guardiani dei conven- 
ti di Oristano e di Alghero, per regolare alcune questioni riguardanti il rispetto della 
clausura nei monasteri del 11 Ordine francescano di S. Margherita di Cagliari e di S. 
Chiara di Oristano. 

Nella lettera, sollecitata dall'allora cardinale protettore Elias Talayrandu~,'~ so- 
no citati anche il giudice d'Arborea Mariano IV (maginifici domini Mariani, iudicis 
Arboree) e sua moglie, la catalana Timbora di Rocaherti, la quale nel testo 
chiamata Timhurgeta (domina Timburgeta, uxorprefaii iudicis Arboree) " Lo stesso 
giudice d'Arborea aveva inviato delle lettere al cardinale protettore dell'ordine 
francescano le quali avevano spinro quest'ultimo a scrivere al ministro provinciale 
d'Aragona (la Sardegna non costituiva ancora una provincia francescana a se stan- 
te). 

Alla c .35~ .  suhito dopo I'escatocollo della lettera, ritorna il rituale. ma stavolra 
con musica, sino alla c .37~.  Nella stessa c . 3 7 ~  e nella c.38r sono presenti due colonne 
di scrittura erasa che non 6 stato possibile leggere neanche con I'ausilio della 
lampada di Wood." Sempre nella c.37v si scorge una sbiadita squadratura del fog- 
glio. 

E' opportuno notare che il rubricatore ha commesso qualche errore; '' inolrre, 
alla c.3v della rubrica, al caput XXXIX, era stato tracciato un tetragramma, simile a 
quelli riportati alle cc.35~-37r; ma poi lo scriba, invece di scrivere la musica, ha 
inserito nel rigo una sorta di regesto della lertera barcellonese, seguito dall'in~criptio 
della missiva. 

Sulla storia esterna del manoscritto si sa hen poco. Sino al 1912, da tempo 
imprecisahile, era awolto nella celebre pergamena di Costanza di Saluzzo, figlia di 
Filippo di Saluzzo e moglie del giudice Pietro 111, la quale probabilmente alla morte 
del marito si ritiró nel monas ter^.'^ La pergamena, artualmente consemata senza 

15. Su &madur Brvni cfr. L. D'ARIENZO, Cure RtaIi D;plonatichr di  Pirim IV il Grimoaioro n 
d'Ari~gona, riguadanti I'Italin, Padova, 1970, doc. 507, p. 262. 

16. 11 cardinale Elim Talayrandu, risicdwa normalmente ad Avignonc dove mor¡ il 17 gmnaio 
1364 (cfr. C. E ~ B E L ,  Hirrarrhia Carho/ic# Medii h M ,  Monasteri MDCCCCXIII, Re-impressio 
immurntii, Patavii. MCMLX, p. 16). 

17. Cfr. A.M.S.C.O., mr. 1bR. c c . 3 3 ~  33". 34r. 
18. 11 testo eraso si dispone su due colonne venicnii che wendono paraüelamente dalla c . 3 8 ~  aüa 

c .37~.  Tra le lettete isolate che siamo riuxiti a leggere con la lampada di W d  notiamo quaiche r e  
deUe a di chiara factura gotico-lihraria, mrntre anche ad occhio nudo si xorgono deUe signok lettece, 
tra cui f e r ,  poste nei margini deUa colonna ecasa p c  vgnm fome dei paragrafi, noncht una r 
minuscola in inchiortro rorro. 

19. Ad esempio, il cap": XV deila c. 2v intilolato D r p o r u r a r a  monarrrrii rt iiur oficio, mentre 
in realti il capitolo. come si recupera ncUe cc. 18r-18". pwla di un piccolo uxio rupplementare (del 
prwurstore si parla neUe cc. 23r-23" ni cap#r XXII). 

20 Pec la trascrizionc della pergamma. cfr. D. PIUA, 11 ronwa:re nuíiale di Ca5:anza di Salwzzo r 
Pirtm 111 d'Arbmra, in ~ S t u d i  Sassaresi*, serie 11, vol. 11, fw. 11, Sassari. 1922, pp. 144-147. Cfr. 
anche G. MELE. Una st&a <be rirmmge. in .Sardegns Eieristica~, Caf¡ari 1986 (con dtri  articolari 
ruUa rtoria crtcrna del calice). Cortanza di Salum, «>mc asesta una apide presente "ella Chiesa di S. 
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Alla morte di Pietro 111, awenuta nel 1347," il monastero doveva essere 
alquanto ricco e fiorente poiché la famiglia arborense manifestb sempre vivo 
attaccarnento al centro monastico, come dirnostrano diversi do~umenti. '~ 

Ritornando al nostro codice, vorremmo ora fare altri rilievi cronologici che ci 
sembrano utili per spiegare la sua collocazione storica. 

Alla c . 3 5 ~  deila lettera di Benardus Bruni e presente la datatio barceilonese 31 
luglio 1353 che pub costituire un iniziale terninur a quo per il manoscritto. Come 
primo terninus ad quem invece si pub probabilmenre assumere il 1376, anno della 
morte del giudice Mariano IV, il quale fu uno dei principal¡ benefattori del 
monastero, come risulta da un documento scritto ad Oristano il 19 aprile 1368, 
conservato in copia autentica del secolo XVI.~'  

In tale atto Mariano IV, concedendo alcuni importanti benefici al monastero, 
impneva alle clarisse una stretta osservanza del canto della messa e deli'uffi~io.'~ - 
Per il nostro codice, che si inserisce bene nel contesto del documento di Mariano IV, é 
quindi propnibile una datazione risalente al terzo quarto del secolo xrv, in un 
periodo compreso forse tra il31 luglio 1353 e il 1376, vicino al 19 aprile 1368. Ma si 
tratta di una prima proposta suscettibile di ulteriori precisazioni. 
Reali cit., doc. 286, p. 145, nota 118. 

26. Cfc. C. EUBEL. B ~ l l a r i ~ n  cit., doc., 320. p. 162 (30 giugno 1345) col qude Clemente Vi 
concese a Pietro III di coter entrare nel monascero da lui fondsm col confessocc deUe clarisse. due 
uomini onesti, sia teligi&i chc Iaici, nonchd con sua madre. run moglic, sus sorella Maria e con altre due 
donne virtuose. Per altri documenti che attestano la devozione dcUa famiglia arbocense veao. S. Chiara 
e che si inserixono n d o  stesso contesto del documento barcellonere riportato ak cc.33r-3% del ms. 
I b R  cfr. C. EUBEL. Brllarium cit., doc. 593, p. 259 (12 luglio 1351). nel quale il papa dispnsb 
indulgcnzc a COlOr0 i quali avesem viritato il monascero; ibidcm, doc. 699. p. 296 e s. (18 luglio 1356) 
"el quale lnnoceruo VI confeii &a nobiii muJirn T ~ a b u ~ w r a e  vxaf dilrrhfiGi robilis viri Mariani 
ivdicir A r b a a r  ia facolta di entrare srptirs in anno ovn filia6ur !#ir nel monasrero arborense di S. 
Chiara. Non bisogna poi dimenticare che lo sresso Mariano, conte del Goceano, con ia bolla Illm 
prlirione~ di Clemente VI del 27.3.1342 avwa ottenum la facolti di costruice un monastero di clarirw 
in loro qni dirirw Maara neUa d i m s i  di UseUus. Ma di qunto monastero non si sa null'altro. Cfr. F. 
CERO11 PAM, Reale M o ~ a s t m  cit., p. 14 e s.; C. DEVILLA, 1 Fut i  Miraf Conwnruafi cit., capitolo 
quarto. p. 67, nota 30. Pet il toponimo Maara cfr. P. SELLA, Rdtiorar Mnrizrum Italiae rri ,m!; Xllr c 
xrv, Sardinin, Citth del Vaticano, MDCCCCXLV, n. 1643, p. 160; o. 2298. p. 203; n. 2145, p. 
220. 

27. Perla trascrizione non sempce molto fedele, cfr. G. SPANO, M t n m ' a ~ r l l a  Badia di Bonarcadu 
r rrsprrte nrchrlogirhr farrci nrll'irola in tvrro I'anno 1869, C a f ~ i .  1870, pp. 33-42. Cft. anche P.M. 
CMSU, Cbirra r monartem cit., PP. 16-19. Riguardo a qucsre e iuone va notato che sia lo Spano (cfr. G. 
SPANO. Mcnoria cit., p. 40) che el Cossu (cfr. P.M. CMSU. añesa 1 n o n m ~ m  rit., p. 20) datan8 i l  
dorvnento di Manano IV 1369, senra notare che lo rtile dell'lncarnazione Pisana (ralc#lur puanrds) 
urato pr la darario dell'amo avwa il capodanno il 21 marro; il documenm va quindi considerato 
dcli'anno 1368, secondo il nostro stile moderno di datazione, detto deUa Circoncisione (per tutri i 
problemi di datazione dei docuemcnti catalano-aragonesi e svdi dcll'epaca di Pietro il Grimonioso, 
cfr. L. D'ARIENZO. Curte Real; cit., pp. XXXIII-XLIII, cap. IV dell'intmduzione, dove figura anche 
un'otile aTavoh cronologicar fuori testo). 

28. *beneficia debita celebrent et decanrenr iuxta dicti ordinis mgulam et diwiplinamn (cfr. G. 
SPANO. Memmia cit.. o. 34): eAbbatissa et monialcr ~rcdicra er carum succditrices earum temwribus 
suresrmnc qualibrr r&ranriir <Ir mane pinmam cr ;liar horas in dicra ccclerta sanmc Clarc diccrc cr 
officia ~clcbrarc solcmntrcr diiris Jicbus singulis ct horsr drbtcir pcout ad rcgulamm ordtnem penancr 
cr rxpecrar. (cfr i61dr.i. p 38). rin qua quidcm mtrra solcmni dicta abarnsrn er montales canrarc er 
respondere reneantur, G n d u m  ordinem rancre Clare* (cfr. ibidrn, p. 39). 
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Aggiungeremo che il codice 6 di sicura pruvenienza o quanto meno di influsso 
«conventuale», poiché, come risulra alla c.35v, il padre provinciale catalano- 
aragonese aveva imposto la trascrizione della sua lettera ai ftati di Oristano affinché 
si potesse inviare I'originale ad Alghero. Poiché la lettera riguardava directamente le 
clarisse 6 owio che il monasteto di Oristano ne abbia curato o fatto curare una 
trascrizione, inserendola nel testo della regola. 

Rientrando ora nel nostro campo specifico, la storia della musica medievale, 
viene fatto di domanarsi quale significato possa rivestire la presenza di musica 
nell'unico manoscritto sinora conosciuto dell'oristano trecentesca. Ma per capire 
l'importanza di tale presenza occorre fare qualche passo indietro per ricordare i 
precedenti, da noi recentemente illustrati,'"ei libri notati nella Sardegna medieva- 
le. 

LlBRI LITURGICO-MUSICAL1 NELLA SARDEGNA MEDIEVALE SINO AL SECOLO XIV; 
L'APPORTO DELL'ORDINE FRANCESCANO. 

Una serie di sintomatici indizi spingono a ritenere che la Sardegna godetce di 
una intensa vita liturgica, e di conseguenza di una certa artiviti musicale, sin dai 
primi secoli della penetrazione cristiana nell'isola. 

Personaggi come Lucifero di Cagliari (m. 370/371) non dovertero mancare di 
prodigarsi per la diffusione, soprattutto per fini pastorali, del canto sacro. In 
particolare, Fulgenzio di Ruspe (467-532), acceso seguace di S. Agostino (345-430), 
esiliato in Sardegna dali'ariano Trasamondo ali'inizio del seco10 VI," formo a 
Cagliari un cenobio di seguaci del vescovo di Ippona che non poteva ignorate le 
teorie esposte da1 santo nel De murica." E'inoltre a nostro giudizio assai probabile 
che in questo scorcio dell'alto medioevo si eseguissero nell'isola gli inni contrapposti 
da Ilario e Ambrogio ai repertori di Ario e dei suoi seguaci. 

Successivamente, all'inizio del secolo vir, si formo sempre a Cagliari, un monas- 
tero, detto agelitano, di cui fu primo abate un tal Musico, e che, con molra 
probabilita, dovette incentivare la musica sacra." In seguito, nel secolo v i i t ,  circolo 
a Cagliari il celebre Orazionale Mozatabico, custodito attualmente neUa Biblioteca 
Capitolare di Verona (cod. WU(IX).3' Tale manoscritto, di origini mozarabiche, 
contiene nei margini di alcuni suoi fogli neumi musicali visigotici appartenenti ad 

29. Cfr. G. MELE. Appvnri cit., pp: v4-140.  
30. Cfi. D. FILIA. Lz Sudegna Cmtsil#o, Sassari, 1909-1913-1929 (3  voll.), vol. 1, pp. 92- 

9 ) .  
jI Pci iI rrarrara di Agorrino cfr. AGOSilSO. DI Mur,rs, Fircnze. 1969. rraduziunc 8taliana a 

cura di G MARZI. con rrrro lar~nu a fronrr Cfr. anchc F. AMERIO. I /  DI MYIII. d, S. Ago,t,no, Taiino. 
1929. 

32. Suli'abate Musico cfr. D. FILIA. Lz Sadtpu Cristioma cit., vol. 1. p. 99; E. PIUA. Lur$em da 
Cng(iari r la fi/o~ofia rudo medicvulr, Cagliari, 1929, p. 103. 

33. Cfr. L. D'ARIENZO. G/; ~~vdipal~oauf ir i  cit., p. 191 (a p. 201, nota 14, cfr. bibliografia su1 
ccdice). 
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una notazione adiastematica derivara dagli accenti dei gramrnatici latini, come 
sostiene Suñol seguito da Anglé~.~' 

Neanche in epoca bizantina la Sardegna fu priva di musica per la sua liturgia. 
Niceforo Callistos ci informa che all'epoca dell'arcivescovo di Siracusa Gregorio 
Abestas, intorno aiia meta del secolo Ix, in Sardegna si cantavano odi religiose e in 
particolare composizioni denominate triodia,)' che erano dei canoni della liturgia del 
rito bizantino che si sviluppava nelle dieci settimane precedenti la Pasqua, dalla 
domenica detta del Fariseo e del Pubblicano sino al Sabato Santo compreso.36 

Nel periodo giudicale le notizie sui libri liturgici notati si moltiplicano, indican- 
do esplicitamente manoscritti per la messa e per I'officio. Fra le varie notizie che ci 
tramandano le fonti, ricordiamo che nel 1122 Forato di Gitil e sua moglie Susanna 
de Thori donarono al monastero di S. NicolO di Solio nII libros mixales e .I. 
notturnale e .I. setenziaie e .II. antifanarios, unu de die atteru de notre, e .II. salteres 
monasticos e .II. minores e .II. manuales»." 

34. Cfr. H. ANGLÉS. La m*ric11 medUvaicn T h d o  basta ririgio XI, in n S p i w h e  Forxhungen 
der Gorrespflxhaftr ,  1 Reihe, 7. Bd., 1938. pp. 1-68, ripubblicato in H. A~GriS,Smptd Muricolggi- 
<a, curaet studioJ. LbPEz-wo.prcuntazione J.M. LLORENs.Roma, 1975-1976(3 vofl.), vol. 1. n. 11. 
pp. 183-260 (i'opinione di Sufiol sui neumi deil'Orazionnic Momrabico t citato a p. 232, nota 2). Cfr. 
anche G .  MELE. Appvnti cit., pp. 134, 138, nota 9. 

35. Cfr. A. Boscow. La Sanlrgra bizantina e aiiogiudicaie, Swari. 1978. p. 89. Sempre in 
epoca bizantina, in alcuni casi neUn capitale I'acdmatio in onau del~imp"arm u5 iatoaata da surdi 
Irfr. De CCmmoniis h l o r  Byzantisae, liber 11, caput XLiII, in J.P. MIGNE. Pmvio&ae rwrvr nimpieru~, 
Seria Graeca, tomus CXII; Parisiis, 1987, col. 1211, Cinterasanri owmazioni ibidem alla nota 30)J. 
Cfr. anrhe G. MELE, Appvnri cit., pp. 138 e s., nota 12. 

36. Per rutti i libri e le forme musicali del rito bizantino cfr. E. WELLFSZ. A H i ~ t m  of Byrantinr 
Mver  and Hymnoppby, Oxford, 1961 (seconda edizione). pp. 133 e s. 

37. Cfr. A. SABA, Montecastino e ¡a Swdegna medievale. Note storidK e codice diplomacico 
sardo-cassinae, Badin di Mantecasino, 1927, doc. XVI, pp. 162-165. il documento gi9 segnalato da P. 
MARTINI. Sto& rrcieia~rica di Sardrgna, Cagiiari, 1839-1&11 (3 voll.) vol. 11, pp. 149 e s.. t riporraro 
anche in P. TOiA. C& Diptomati~ur Sardinar, in ~Hiscoriae Patriae Monumenta edita iusu regis 
Caroli Albertir, X. XII, Tocino. 1861-1868 (2 voll.), vol. 1, doc. XVI, pp. 188es. Losteso Saba (cfr. 
A. SABA. Mo+teca$sino cit., pp. 8-1 1) informa chc alcuni decemi prima della donaione del 1122, nella 
primavera del 1063. dodici monaci hnedittini, guidpti dnil'abntc Mdemario. sono richicrta del 
giudice Batisone, si accinsem a recatsi in Sardegna con la beneduione del celebre abate Desiderio ad 
mowat8nwm ronrriturndum, con scodici, bibbia, atredi sacci e reliquie di mrpi santi*. Ma poco prima 
dclla panenza la nave dei padri benedettini venne a r d t a  daila flota pirana chc impedi ai monaci di 
giungere neli'isola, h e n o  in que1 frangente. A nmtm giudirio ¿ w a i  plausibile dic nrl bagaglio dei 
codici tecati dai bmedettini figurase qualche manovrino con wtaúone bmwentana probabilmrntc 
pemnuto con le succasive pih forrunate spedizioni. 

Per ulteriori notizie sui Lbri titurgici in Satdegnn, oltte allanan 38. cfr. P. Tou, C&x cit.. vol. 1. 
doc. XVIII, pp. 189 e s. dove si fa riferimcnto, apropitndella fondazione del monasterocistercense di 
S. Matia de Padulis (1205), ad un apparatv l i k m  riparamntmm. E' assai interesante I'inventario 
di S, Nicola di Trullas del 18 giugno 1280 n d  quale sono citati *duo homiliaria. Item epistoiatium 
unum. Irem psaltecia duo. ltem manuaiem unum*. (A. G. ZANETII, 1 Gmaidolrri in Sanlegra, 
Cagiiati. 1974, doc. XVIII, p. XLVI). Cfr. m& E. BARAnERr L'inwrtain de, birnidupirun'Sairr 
Sarumin de Cagiian dipc~dant dr 1'Abbayr de Milr~eiiir, in ~ S t u d i  storice in onorc di Franccwo Loddo 
Canepar, Firem, 1959 (2 voll.), vol. 11. p. 54, d w e  risultn &e nel 1338 el priorato di S. Snturno 
possedeva *libra mis& duos. libror tespmsivm duar. pirtolnrium unum, officiale sive iibrum 
officiorum unum. leggendatium unum, l i b m  d w s  nominata semibreve sive mediebrevis vidclicer 
unom ferialem et alium sanctoraler, menne neUa chiesa di *S. Lucia de la Pulan, dipendente da S. 



Per il secolo successivo, il celebre sinodo di S. Giusta, celebrato nel 1226, 
prexrisse alcune disposizioni su1 canto sacro,38 mentre un inventario risalente al 
1227, pubblicato dal C a p ~ a , ~ ~  elencando vari oggetti e arredi sacri, cita libri e codici 
musicali appartenenti d e  chiese di S. Gilla, S. Pietro e di S. Maria di Cluso, tra i 
quali ricordiamo un «Nocturnalis grandis nematus/Item Nocturnalis minor non 
nematus coopertus rubeo. Antifonarius de nocte. Item antifonarius de die (...). 
Unum Nocturnalem nematum habet episcopus suellensis sibi mutuatum*, nonché 
un nmissale nematum cum libro pontificali* e ancora un altro «Nocturnale nema- 
tumm. Grazie al celebre resoconto della visita pastorale fatta in Sardegna nel 1263 
dal cardinale pisano Federico Visconti conosciamo anche il nome di tre cantori 
nterramagnensesx, c i d  della penisola, i quali seguirono nell'isola il Vixonti: pnsby- 
ter Vgo s. fusti de Parlassio cum Morandino et Vguicione, clericir iuwenibw, camptoribus 
optimis." 

Per quanto riguarda il Trecento, secolo di importanti svolte nella storia della 
musica, contrassegnato dal declino del canturplanus, sempre tenacemente sostenuto 
dalla chiesa, in particulare dalla notissima bolla di Giovanni XXII Docta Sanctonrm 
Pahum (1324). abbiamo notizie assai intetessanti che attestano in Sardegna, neUa 
quale nel frattempo erano sbarcati i catalani (1323), una cultura lirurgico-musicale 
complesa e forse diversificata. 

Per la prima meta del secolo abbiamo gia dato notizia di un Barthomeu 
Ma~oll," il quale, almeno dal 1326, cantat in capella sancti Johannispalacii regii a 
Villa di Chiesa (Iglesias), conquistata dall'infante Alfonso nel 1324. 

Saturno. si tmvavano wnum librum nominatum missde et unum librum diquarum pistolarum et 
unum librum offrciocum. 

Sui libn uffrcidi deUa Chicsa cfr. i titoli ripottati de H. ANGLÉS. Bib/iograpbir g n ' ~ e n n t ~ ' ~ & u l e ,  
in rScripta Muricologica~ cit., vol. 1, n. 10, pp. 168-171. Per i m t i  deUa Liturgia deUc Ore cfr. R.J. 
HESBERT, Capar Atrtiphnoli~m o f i i ,  Roma, 1963-1965-1968-1980 (4 voU.) in ~Rerum Ecdcsiasn- 
carurn kumenca* .  Seriu Maior, Fonrn 7.8, 9. 10. Per i tesci dei canri deUa me%&. r i p d o t t i  in 
colonnc pardide rui sñ manmcritti piu anrichi. cfr. R.J. HESBERT. Amriphnale Mbsumm ~lxtuplex, 
BruxeUcs, s.s. (1935) e Roma, 1967. Cfr. nncbc I.A. J u l u ~ M A ~ ~ . M b ~ o r y m  Sollemnia. Origini. Liturgia. 
stotia e teologia deUa musa romana, trad. itai. Torino, 1963. 

38. Cfr. P. WnNI. Srm'a rrrlrria~tira cit.. vol. 11, pp. 21, 29; D. FILIA .  la Sanlrgna Rirrirna 
cit., vol. 1, pp. 75-81; 0. ALcmn, Lrz Sanipa  rrllu s t k a  &i Conrili, Roma. 1964, pp. 66-72. 

39. Cfr. A. C m ,  Inwmta~ &g/; i~mrgi ,  l i h  e amdi ra&&l/e rbirssdi Sorta Gi/lia, di S. Pielm 
r di S.  Ma& di Clmo, in <Archivo Storico Sardo*, vol. 111, 1907, pp. 420-426. Pet I'importanza di taii 
inventar¡ cfr. E. BESTi4 la Sardegna Medimuk. l.e istiturioni politicbe. economiche. giuridiche, m i d i ,  
Balogna, 1966 (risrampa m.astatica della eduione di Pdermo, 19011-1909 [2 voU.1, vol. 11, p. 
249. 

40. Cfr. P. TOLA. C&x cit. vol. l. do(. CIII. pp 380-384. 11 Manini. non cacarodal Tola. avoa 
vgndato prcccdrnirmmtc i1 d<xumento (pubblicntoda F M A r n i .  Erd. Pi, Hur , Luc~a. MDCCXL. 
t 11. pp. 14-21). wrivrndo Ugo S. luiri de Parlomo rnvccc di & Psrlnrrto (cfr. P. MARTINI. Srma 
<ccluia$fi<a cit., vol. 11, pp. 44-55). 

41. Cfr. Archivo de la Corona de k n ((m scgutto ahbroiato A.C.A.), Red Patrimonio. y ; ,  : . .  Camerlengo di Iglesias, inv. 46, reg. 2108. t. . ff 25r ev., drdcrn, reg. 2109, r.5, t 4v. Cfr. G. MELE. 
La m&o rriralara cit., pp. 187-190. 
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Piu tardi, il18 dicembre 1348, il re d'Aragona Pietro IV (1 336-1 387) nominera 
rettore deUa chiesa cagliaritana di Bonaria il cantore della sua capella Johan de 
Castellnou~ di Carpenttas, il quale, come attestato da un dwumento del 12 
settembre 1346, era un esperto di organi portativi.') Questo fatto, apparentemente 
trascurabile perché in realti non sappiamo neanche se il Castellnou sia poi venuro in 
Sardegna, risulta estremamente importante perché suggerisce, per lo meno, la 
possibilita di un diicono sui rapporri tra gli ambienti deUe cappelle sarde e le 
avanguardie deUa nuova polifonia dell'Ars Nova, divulgata in Catalogna soprattutto 
da Giovanni 1 il Cacciatore (1 387-1396),& forse il massimo mecenate di musica del 
Trecento, aspirante compo~itore,~ e awersario del giudicato d'Arborea all'epoca 
deUa celebre Eleonora. 

Nella Sardegna del Trecento, nella quale non mancarono i menestrelli che 
diffusero forme monodiche profane," la rnusica sacra monodica veniva coltivata 
intensamente; un risconrro diretto si pub avere, olrre che nei corali di Oristano? la 

42. Cfr. M.M. COSTA Wranf~an & &naitl, Caglinri, $.a,, doc. 41, p. 46;doc. 42, p. 67; doc. 43, 
p. 67; doc. 44, p. 68; doc. 45, p. 69; doc. 48, p. 72; doc. 49. p. 73; doc. 50, p. 74; doc. 51, pp. 74- 
7L 
S ". 

43. Cfr. M.C. Gow. La mitira m In Casa Rtrl caralana-<ir<rgonua (1336-1442). Bwcelcma, 
1979, (2 voll.), vol 1, doc. 219, p. 197. 

44. La biblio ia musicsle sul Cacciamre 6 assai vasta. Rimandiamo pertanm in questa rede 
d a  nmtra nota bibf$PfiCa G. MELE. LI mwi~a raralanrl cit.. p. 190 e s., menue per &riori studi 
dr. il nortm elenco rogionato in G. MELE. Dwrmmri rui rantk &¡/a rappUa m&caIe di Giwauni 1 i l  
Circiatar (unni 1379-13%), t a i  di laurea discussa d a  Pacolth di h e r e  dell'Univmid di Cagliwi, 
relacace Lnua D'mEN7.0. a.a. 1983-1984, pp. 236 e s., 242-244. 

Sulla musica catalnnc-nragoncrc del 300 cfr. H. hr iuL6S .  Smpta Muirologira, cit.. pnrsim; H. 
ANGLÉS, H i r r h  & la nrúira nulieeaI ar Navma, Pamplona, 1970 (opera p*smma), pmsim; H. 
ANGLÉS La mm.ca a la Cmna &Ara& dwanr e& S I ~ I I  XII-XIV, in *XII Congrao de Historia de la 
Camna de Arng&r, Barcelona, 1%2, vol. 111, 279-289; P. BALDELL~, La mInca m ¡a C m  & / u  
Reyir & Ala&. in ~Anuwio Musical% Xi, 1 9 R p p .  37-51; M.C. W m  La múira rr /a Casa &a/ 
cit., vol. 1; M.C. Ww, La m5ica medieual, in .Con¿iur Catalunya*, B a m h a .  1980, pp. 83- 
108. 

Per tuni i mss. catdmo-wagonesi e francesi del I'Arr N w a  dr. G. W E Y .  Manusuipts of 
Polyphonic Music (1320-1400). MUndKn-Duisburg, 1969. in .RCper<oirc lntmationd de Sourm 
Musicnkrr, B/IV, 2 (dr. in ppnimlPtc pp. 87-207 e 282-308). Unavelm d m i i o m  de¡ mss. di arca 
catalana in M.C. W m  La múica en la Casu Real cit., vol. 11. pp. 5-8, mentrc nUr pp. 9-19 vcdi le 
concordnruc con gli altri mdici di ambimtc frmcesc e aUe pp. 22-221 alcum uascrizioni. 

45. Cfr. A.C.A.. Cinc., rrg. 1658, f. 198, segnalatoda A. R ~ e i b ~ u u ~ ( . h ~ m n t ~ p ~ l ' b u r a i a  
&Id culrxva c a t a I a ~ ~ m i p a I ,  1908-1921 (2 voU.),vd. 1,doc. CCCVII. p. 220. Cfr. mcheF. PEDREU 
Joar 1 rom,%uira & música, in aEstudis Univmirnris Cstelansn, Barcelona, 1909, pp. 21-30; M.C. 
G6m La mInca II /a 6 r a  ReaI cit., vol. 1, dcc. 229, p. 200. 

46. Cfr. A.C.A., Canc., re 1938, ff. 121 v. 122 r, 122 v. dwe. in data 15 aprile 1388, si fa 
riferimeoto ad un ma&m ~ i m g  Nello il quakpre~tb xrvuio nl vguito dcll'Infante Alfonso, tam cum 
rqvo rt ami, qvam exmedo m~ermllir ofFnO nd p i d o  in cui ml CprrrUo di Bonnria si svolstm Ic 
operazioni militati p la conquista di Cnglinri (1324-1326). In vguito il dc N d o  otcene di potersi 
rtab'üiirc insieme daproprin famiglia nek Castellodi C ~nri dmc non mnncbsicuramentcdi divulga 
la mwicn profana catalano-wagontu del periodo. C F G :  MELE. i~ mrínra ratatara cit., p. 188. 

47. 1 ccdici oristnnni sono stnti dncritti rommwiamcnre pcr la prima volta da S. LIPPI. 
Inventano &l R. h b i v i a  di Stam di Caglimi a motizie &/le r a r  CDIIUVUI~ nei pi* rorrmli arrbivi 
romwnaIi, w~rovili r ~apiroIari deII4 Sanlrp~i, Cnglinri, 1902, pp. 155 e s. In qui to ,  lono srati piu 
mpi~mui te  Uusrcati da G. PISANI. Caraiep de¡ d i r i  i n d i  di OI*rai)o, LUCCP, 1911. Fra pli dtri che 



cui provenienza non & stata ancora chiarita, e nel Canto algherese della Sibilla," di 
origini medievali, soprattutto grazie al nostro manoscritto clariano, che presenta il 
primo esempio sinora accertato di musica medievale sicuramente scritta nella 
capitale del giudicato d'hborea. 

Sottolineando I'esigenza di un'accurata schedatura delle fonti documentarie 
edite e un esame rigoroso deUe fonti inedite, al fine di inquadrare compiutamente il 
ruolo giocato sia da1 clero secolare che da quello dei singoli ordini nel panorama 
musicale sardo medi~evale ,~~ viene fatto ora di anticipare qualche interrogativo 
suUa cultura musicale dello ordine francescano al quale appartengono le suore di S. 
Ehiara. 

Le prime notizie sinora pubblicate a questo riguardo partivanodal Seicento; 'O si 
cerchera ora di rimontare ai primi tempi dell'artivo dei frati minori in Sardegna, 
c i d  alla prima meta del secolo XIII," per giungere sino al secolo XIV. 

La presenza dei francescani nell'isola sin dai primissimi tempi dell'espansione 
dell'ordine in tutta Europa, rende certa la diffusione anche in Sardegna dei repertori 
del Missale  secundum urum Romane Curie,  risalente al 1223 e frutto dell'azione 
riformatricedi Innocenzo 111 (1 198-1216), continuatadaonorio 111 (1216-1227) e 
affermata dai frati minori." 

L'ordine francescano nel secolo XIII, forre dell'esperienza plurisecolare tesauriz- 
zata dai padri benedetrini, mentre i cistercensi promuovono un'artificiosa riforma 

hanno fatto riferimento ai coraii cfr. E. BESTA. Ln Snrdeaa mcdiiv<ili cit., vol. 1, p. 25 1; C. DEVILIA, II 
convento di S. Franrrrrp in Onstano r i rvoi cinuli, Oristani, MCMXXVII, pp. 14 nota 2, 57-63 (che si 
basa su1 Pisani); A. MELIS. Gvida rtmira di On~rano, Oristano, 1924, pp. 20-22 (con mscrvslioni 
infondate, soprattutto d e .  pp. 21 e s.); R. BONU. orUta*o n d m o  DYOIRO c nel& Cbim.  Cenni storici 2 
nppendici, Cagliari, 1973, p. 78; P. ZEDDA, Ongini e amtonomia, in M.W.. *Diorama della musicn in 
Sardegna*, Cagliari, 1937, p. 26; M.VV.,  Vertigia Vetmtatmm, Documenri manmcritci e libri n 
atampa in Sardegna dal XIV al XVI secolo. Ponti d'kchivio: restimmiarue ed ipotesi. Cntaio deUn 
mortra. Cagliari, Cittadeíia dei Musei, 13 aprile-31 magqio 1984, Cagliari 1984 (2 voll.), vof l ,  pp. 
15, 22, 107. 112; G. MELE, Appat i  cit., p. 137 nota 1, p. 138. nota 4. 

48. Cfr. G. MELE. Ln m h c a  c a t d a ~ a  cit., pp. 188, 190. 
49. Pcr un quadm naurientc delle fonti mediwali %arde cfr. A. Boscom. L lorh della s t w k  

medirvale, Sarspri; 1964, pp. 133 e SS. 
50. Cfr. C. DEVILLA. 1 &ari M i n a  Convrntuali cit., capitola decimoquinto, 111, pp. 189-193. 

Nasun mntributo originale ceca G. SENES, S. Franrrrro r l a  mwira, in aSassari a S. F r n n c ~ a  nel VI1 
Cenrenaria Francewano celebrar" in S. Maria dai PP.MM. Convenruali~. Sasrart. 1927. p. 10. In 
gcncraic. ruUe dirporiziuni francrrcanc sn matecia dt murSra sacra. di. EJ. BtuuCO. L p l a t t o  W # n i ~  
Frnrrvm Mnnmvn dr mui'ra I ~ R . .  ROMAE. I Y ~ Y  Cfr i n h c  G A B A n .  Ilpnnirtvo & n , m n o  Frarrrirnno 
11224-12271, in *Mirrellanrr i-rmrrtirnrar. Joma L X .  1960 , far .  1-111.pp. 47-248 linparrrolan wd, 11 
prrrnpfo VII, LA notdrionr nurralr drl u mrtrnno. pp. 223-227, chc acccnna un int-mrcdixunu. 
da rvduppm. r d a  fonte chc lncludr 1600 peut di canto grrgoriano). Un  clcnco di muricisri 
francruani, a panirc pcrb dal ~ o l o  XVI. in D SPARACIO. Mutnitr Mtma Coñvrniuala. ibrdrm. fau. l. 
1921. pp. 13-29. tbadrm XXV. fax. 11-111. 1921. pp. 33-44. ibidrm. XXV. fasc [V. 1925. pp 81- 
112. 

SI. P ~ I  la stotia del francescanesimo sardo nei secc. XIII-XIV cfr. C. DEVILLA, 1 F ~ t i  M i r e  
Convrnt#ali cit., C~pitOlO quarto. pp. 39-78. 

52. Cfr. S. VANDUK-JJ. WALTER Tbr &@as o/ tbr M d m  Reman Litrrgy, London, 1960; E.  
CLOP, Sainl Pranfoir rt l a  litvrgir dr l a  Cbapellepapale, in ukchkum Franciwmum Histoticumn, Ad 
Uvas Aquar, 19. 1926, pp. 753-802. 



del canto sacro, adottata nel 1256 anche dai domenicani, fa proprie le esigenze di 
rinnovamento dei libri liturgici che anima tutta la chiesa. 

La spinta verso un'unificazione e l'affermazione della [ex romana imperiosa, 
ma non priva di forti contraddizioni e di contrasti. Occorrerebbe quindi domandarsi 
come sia stata accolta tale tendenza in Sardegna, reduce da esperienze liturgiche 
complesse e non sempre molro chiare, soprattutto per quanto riguarda il periodo 
alto giudicale. 

Dal punto di vista della notazione in questo secolo in Europa i particolarismi 
grafici vennero gradualmente abbandonati a favore di un sistema unitario che, non 
senza problemi, trovb nei neumi aquitani la base per la notazione cosiddecta 
cquadratan, mentre in Germania si sviluppava il processo di goticizzazione che 
sfocierk nella carattetistica notazione detta a «a chiodon, e in qualche ambiente 
isolato soprawivevano stentatamente vecchie grafie ormai quasi indecifrabili. In 
generale, la notazione perde I'espressivitá de¡ primi tempi; le [irrerae signifirativae 
sono ormai un ricordo e la virga (futura longa) si distingue da1 punrrum (futura 
brevii) secondo un incalzante e vitale mensuralismo. In questo periodo la scrittura 
musicale «gregoriana» diventa da un lato pih chiara e ~universalen, da un altro si 
manierizza in forme esornative tendenti all'effeto pittorico, come la gotica libraria 
c~eva . ' ~  

In genere, la varetiá degli usi e certe peculiarita liturgiche locali, compresi 
quindi eventuali costumi particolari della chiesa sarda, vennero forremente limitati 
dall'ordo romanus divulgato, con qualche ritocco, dall'ordine francescano. Tale 
diffusione fu resa possibile grazie soprattutto al ministro generale Aimone di 
Faversham (1240-1244),  che distinse chiariamente le rubriche deUa messa da quelle 
dell'officio, al ministro generale Giovanni da Parma 1247-1257) che impose i nuovi 
libri riformati da Aimone a tutto l'ordine, el al papa Niccolb 111, citato precedente- 
mente, il quale li estese a tutta la chiesa." 

Nella seconda meta del secolo xiI1 la Chiesa cristiana, e quindi anche il clero 

3 3  Pet la notazioni deiia China occidentale dr. A. MOCQUEREAU. Lr nom6rs mwiralaigonen on 
qhmiqvc g n p h n r t ,  Roma-Tournai, 1908-1927 (2 voU.); G. SUNYOL, lnfmdvcrid a Irr p#Ieoa~~fia 
nuica l  p e n a ,  Monnerrat, 1925 (traduzione f r a n m  ampliata r riveduta. Inh-cd~rtios h la 
Paliopapbir Mwirals '&mar, Tournzi-Parir-Ramc, 1935); E. CARDINE, Scmiologia p g w i a ~ a ,  
Roma, 1968. Vedi anch: H.M. BANNISTER Mon~nrnfi Vatirani di Palcografia Muriraie Lilrina, in 
~Codices c Vaticanir relecti*, XII. Lipsia. 1913 e londra 1%8, con due volumi di tnto e tavole. Cfr. 
inolrce G. VECU11, Arlnnttpaleoanfiro murirale, Bofogna. 1931 e, pr le forme, il cfassico P. FERRElTI, 
L'ert<fira pcgwiana. Trattato deiie forme musicali del canto pgoriano, Roma, 1934. Per le fonti ci 
limiteremo a richiamnre in questa sede la monummtale P~aléo apbir My~icaIe. Lrrpincipavx manur- 
ciu d i  Chaizf Grigorirn, Ambm~ien, Mozarabe, Gallirn., c6f is  fa~rimiiér par Ici  Binidictinl de 
S O / Z I ~ ~ J ,  a panire dal 1889 a Solnmes (dai vol. VI11 anche ournat), prtrna sotro La direzione di Dom. 
A. MOCQUEREAU (VOU. I-xiii), poi di Dom. {, GTARD (voll. XIV-XVIII) e uindi di Dom J. FRoCER 
(dal vol. XIX). Per un primo orientamento ibliografico cfr. H. A~crLs. Bi%lropapbiepegoricnnr cit., 
pp. 125-180, con tce arnpie serioni bibliogtafiche; M. H u c w .  Biblioprzpbiegn'&cnnr, 1931-1957, 
Solesmn. 1958. che continua la bibliografia di Anglts. 

54.- Cfr. A. VANOUK. 11 t a r a f l m  della rmnrionc lifurffra di  Pr. Aimonr d a  Favnrhilm, in 
rEphemerides Lirurgicaer, 60. 1946, pp. 186 e s. con riferimenti alla tradiiione manoscritta. 



sardo, disponeva di capitolari, gradual¡. messali, breviari e antifonari rinnovati. 
L'organizzazione minoritica, diffondendo i nuovi corali accantonb presumibilmente 
quelli usati precedentemente i quali, fone, vennero in parte riadattati. 

A quesro ultimo tipo di libri, molti dei quali probabilmente vennero riutilizzati 
per la legatura dei nuovi testi, forse appartennero il messale, il trphanarium e gii altri 
libri menzionati in una cana pisana del 1: marzo 1230 tiguardante la donazione ai 
francescani della chiesa di S. Maria de Portu Gruttis, a Cagliari, da parte del duomo 
e del comune di Pisa." 

Sempre nel secolo ~ 1 1 1 ,  in ambiente francescano, si svilupparono neUa penisola 
diversi movimenti devozionali cbe utilizzavano per la preghiera e per il canto testi al 
di fuori dei libri liturgici «ufficialin. 

A questa categoria appartengono i celebri manoscritti umbri e toscani contenen- 
ti laudi francescane in ~olgare. '~ 

Purtroppo, per il momento non sono state segnalate in Sardegna laudi franseca- 
ne del secolo xrir, ma alcuni esempi di antifone ritmiche contenute nei corali di 
Oristano," denotano un gusto por forme paraliturgiche di tipo popolare. 

Del resto il laudario sassarese del secolo xv,'8 che riporta testi forse risalenti d a  
fine del secolo xrv della confraternita francescana dei «disciplinati bianchin, docu- 
menta esplicitamente anche per la Sardegna, sebbene per la fine del Medioevo, la 
presenza di ttadizioni francescane paraliturgiche nutrite di musiche en canti. E' poi 
assai interessante notare che nel laudario 6 incluso un rituale per lo accoglimento dei 
novizi dei disciplinati dove sono citati alcuni canti tiportati nel ms. 1bRdeUe darisse 
di Oristano, circostanza quest'ultima che andrebbe ulteriormente appr~fondita.'~ 

Non si possono ora concludere queste riflessioni senza fare qualche breve 
considerazione sui codici corali di Oristano, sui quali disponibile un inventario del 
Pisani," opera valida e pionieristica, ma non priva di forti imprecisioni. 

Secondo il Pisani, i codici di Oristano, di epoca tarda, usono d'origine francesca- 
na e prima che ai Canonici Arborensi, appartennero con tutta prohabilita all'ordine 
di S. Francesco, cib che, oltre il contenuto monastico, dimostra una viva e costante 
rradizi~nen.~' 

Noi non possiamo che concordarr su questo fatto evidente, ritenendo perb che 
sia oggi indispensabile approfondire I'argomento con un'analisi comparata e pun- 

55. Cfr. C. DEVILLA. 1 Prdti Minmi Convirfuali cit.. appendice 1, PP. 5S3 e S 
16 1 piu im nanti codici conrcncnr, laude frnnccxanc. c i d  CORTOSA Academia Etiurca. cod 

9 1 .  ncmplnro procbdmcnre prima del 1297 c d soniuoso F1nth.z~ Btbl~otcc~ N P I I O ~ ~ C .  ms B R 18 
(o lm Mq, 1 1  1 122). del 1310 1340. rono siati pubbltcari in Iustmili in F L I U U I  Ls lauda e i 

primordi deUa melodin italiana, Roma, 1934, (2 voU). 
57. Cfr. G. PISANI. Cafalo~o cit.. pp. 9, 33, 47. 56, 
58. Cfr. D. FIUA II Iaudano lince quaf1oceuhfa e la 

Soírnn (ron Oficio r Starvri iralisni inediti), Spssari, 1935. 
59. Cfr. D. FIuA, ibidrm, pp. 83-86. 
60. Cfr. G. PISANI. Cafalogo cit., pp. 11+69. 
61. Cfr. G. PISANI, ibidrnt, p. 8. 
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tuale della semiografia dei codici, unita a uno studio paleografico piu approfondito 
dei repertori da loro contenuti, lavoro quest'ultimo che potrebbe rivelare nuove 
sorprese, se si considera che e dato incontrare nei corali forme musicali rate e persino 
qualche wapaxn.6' 

Tale studio, gii  da noi intrapreso da diverso temp,  sari in grado di fornire 
notizie piu esaurienti sull'ambiente musicale e sulla notazione in uso neUa Oristano 
medievale. Per ora ci limiteremo a sottolineare soltanto alcuni dati storici in stretta 
relazione col codice IbR delle clarisse e con la musica in esso c~n tenu to .~~  

&fARIANO IV D'ARBOREA, LE CLARiSSE E LA MUSICA 

Sinora le sole notizie che si possedevano sulla musica arborense del '300 erano 
q u e k  da noi recentemente pubblicate e riguardanti i cerimoniali di corte, di 
derivazione catalano-aragonese." 

Oggi, unitamente alla pubblicazione del manoscritto clariano vanno resi noti 
altri dati che attestano non solo una intensa attivitii monodica neUa Oristano 
trecentesca, ma addirittura una spiccata sensibilitb musicale neUa cultura del 
giudice Mariano IV, padre di Eleonora d'Arborea e awersario degli aragonesi a 
partire dal 1353. Questi, nel succitato documento emanato ad Oristano il 19 apriie 
del 1368, conferendo alle tredici darisse di Oristano alcune importanti rendite e 
privilegi, ci informa che le suore erano tenute a cantare secondo la regola di S. Chia- 
ra.6' 

Ma il fatto piu interesante per noi 6 che il giudice p s e  come condicio sine qua 
non per la riscossione deUe rendite, I'ohbligo assoluto di celebrare e cantare puntual- 
mente gli uffici divini: qualora le stesse clarisse si dimostrassero negligenti nel 
cantare sia la messa che I'ufficio, stahiliva che per ogni giorno di omissione 

62. Cfr. G. PISANI. ibidrm, pp. 55, 60, 63 e pwim.  
63. l a  genere, nci cwaii di  Ockcano non mancano mts ich  c tn t i  per il culto di S. Chiarn. Cfrr. 

G. PISANI. CaraIom cit.. m. 56. 59. 64-66. 
64. Aiia COI& di Oh;tano,'nif&ia di  arian no IV, I'inizio e Ia fine dei p s t i  del giudice erano 

sottolineati dolllntcnrcnto di divcni stnimmtisti t tsbi r iar . t~r~  i v r  rmmpndws rr alii nimmi) i quaii 
avcvano n i  loro gngliardctti in alto 1'albem verde, emblema del giudicato d'Arborn, e sotto il srgno 
rede (cfr. G. Mem, L música r6ralana cit., pp. 188. 190). Ncl ccrimonialc arbborenw ¿ evidente un 
fonc influw>catelPn~nraaonerc. micht neUe Ordinnnrcdi Corre di Pietm N il Cnimonicm ( 1  344) si 
prrurivc rhr qusnm ugLrs tdu; m n p d n r .  un rdbab  c un rmnprial rrnno rcnurn ad ann;ncimc 
nppunto 1 inuio c la f!"e &, p r ,  ~ s l t  Cfr D n l r r ~ o u J l i u  pr lo noli alr f n y a  n P m  rny darago 
labra lo nnnra i  dr ioIr 101 offinnlr& In fua Can. m rColección & documcnror ined~ror del Archivo dc la 

Barcelona. 1856, vol.-V, p. 61. - 
65. Cfr. nota 27. Va comunquc deno pcr inciro du nena regola di S. Chiata del 1253, a 

differcnza di quella urbaninta, si ~ r m r i v c  chc i'uffcuo foaae xm~liccmenrc ~ i t a t o  c non cantato. 
*mores lircrsipc fnciant Divinwi ofticium srrundum mruuetudinem Pratrum Minotum, ex qu i  
potuerint hnbem Bicviaria. legendo sine c&tur. Cfr. J.H. SBARALEAE. Brllanvm cit., tomus 1. d a .  
CDXCVI, caput 111, pp. 672 c s. 



perdessero la prowisione di una sertimana.& 1 cappellani preposti alla celebrazione 
degli uffici divini erano tenuti a denunciare le negligenze delle monache a questo 
riguardo, affinché il giudice potesse intewenire. 11 procurarore deile suore, dal canto 
suo, era tenuto a trascegliere i cappellani per il monastero fra i migliori e piii insigni 
della cappella giudicale. 

Mariano IV aveva quindi imposto perentoriamente il canto liturgico alle claris- 
se; in tale canto, da eseguirsi probabilmente secondo i medesimi repertori monodici 
che il primogenito d'Aragona Giovanni richiedera alcuni anni dopo all'abate di 
Santes Creus in Catalogna,b' la estessa badessa e tutte le clarisse erano tenute a 
partecipare senza distrazioni di sorra. 

Nel documento, redato nella sala del amaginifico signor giudicer, e nel quale e 
citato anche il figlio di Mariano IV Ugone, altresi precisato che il notaio Donato 
Magno lesse e spiegb parola per parola I'atto di Mariano IV alle suore riunite al 
suono della campana dietro la grata della chiesa di S. Chiara, presente, fra gli altri, il 
canonico Francesco Lkligia, il canonico Nicola Veraci, il presbitero Juliano Deru, il 
presbitero Joanne Penna e il presbitero Mariano Dessy, i quali erano capelanir dicte 
capelle, ci& cappellani deila cappella giudicale di S. Salvarore." 

A proposito di tale cappella, sita &interno della reggia, sappiamo che, sino alla 
fine del giudicato," vi si celebrava quotidianamente la messa. Tale pratica fu 
continuara anche all'epoca del marchesato di Oristano, come si rileva in un docu- 
mento emanato a Saragoua da Carlo V. il 20 setternbre 1518, nel quale si dispose 
que la missa que per abans re celebrava en lar caras del Marques se diza en lo convent de 
Santa Clara." 

11 documento succitato del 1368 dimostra invece che il monastero di S. Chiaradi 
Oristano era dotato, oltre che di manuali notati come il codice da noi reso noto, 
anche di libri per I'ufficio e la Messa, vale a dire di Antifonari e di Graduali,di 
matrice francescana, e forse di qualche trattato teorico per I'educazione al canto delle 

66. *Si ipse in hoc forre quad absit negligentes ascnt ve1 remisse er dic t~m miunm et officia 
celebrwe at c a n t a  ut permittitur dique die ammirerint tt preterierint volumus quad pmqualibet die 
qua in hac defecaint prdant et amittant perdere et amittere debennt provisionem unius ebdomadedel 
(di. G. SPANO. Memoria cit.. p. 38). 

67. Giovanni 1 il Cacciatore, ancora primogenito. disponeva di una capella polifanica formntn in 
gran pacte da cantori avignonesi, ma non per q m t o  trascurb il canto monadico trdizionale. DDitti, il 
26 agosto 1379, richiese &abate di Santes Creus quattro libri liturgici rgcegoriani* (mum @rima>, 
vnnm imnwium, unum antifonwinm er vnvm capitulmum). Cfr. A.C.A., Canr., re 1657, f. 109v, 
segnalato per In prima volta da A. Ruerd 8 uum. D o r ~ m n t ~ ,  cit., vol. 11, d x .  CC&IL p. 279. Perla 
storip deUa capella musicnle d d  Cacciatore. cfr. G. MELE, D o n v d  cit.. pp. 20-224; G. MELE. Una 
pnc"lazions mi., pp. 255-260. 

68. Cfr. G. SPWO, Menimia cit., pp. 40 c s. 
69. Per la staria deUa Sardcgna catalano-wagonese nef contesto dell'npansione mediterma 

deUa Comriz d'Aragona cfr. A. BosCOLO. L'¿spansioni catalana n d  Meditrwanro, in rl Catalani in 
Sardegnai, cit., pp. 7-13. Perla fine del giudicato d'Arborea cfr. L. D'MENZO, Dornmenti fui VUronn 
di  Nsrbona r l a  Sadegaa, Padova. 1977 (2 voll.); F.C. GISULA. PnifJo rt&n &¡la Sardegna raialero- 
aragonrir, Caghari-Sasswi, 1982. 

70. Cfr. G. SPWO, Memmia cit., p. 40, nota 2. 
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novizíe. Difatti nel capitolo VI11 della regola urbanistica, presente nel codice 
oristanese col titolo De sororum exercicio, si prescrive che qualora vi fosse nel 
monastero qualche fanciulla o giovane dotata di ingegno, la badesa dovesse affidarla 
ad una maestra idonea e discreta, tramite la quale le giovani darisse arborensi 
fossero istruite sia nel canto che neli'esercizio dei divini uffici." 

Precedentemente, nel capitolo VI dello stesso testo intitolato Qualiter sorores 
divinarm celebrenr offiium, leggiamo che le monache erano obbligate ad assolvere 
I'ufficio divino sia di giorno che di notte, e che coloro le quali sapessero leggere e 
cantare dovevano celebrare l'ufficio secondo la consuetudine dei frati minori con 
gravita e modestia." In questo passo & chiariamente sancito il binomio tra libri e 
musica, lettere e canto. 

In un simile clima di intensa concentrazione spirituale e di costanri atrivith 
culturali, non deve destare nessuna meraviglia che sia sorta all'interno dello stesso 
monastero o, pih prnhabilmente, nel vicino convento francescano, I'esigenza di 
trascrivere la regola e il rituale norato. 

Non ci semhra inoltre eccessivamente azzardato ipotizzate che nel monastero di 
S. Chiara, e soprattutto nel ronvento di S. Francesco, fosse attivo uno scriptorium nel 
quale si esemplavano libri sia per le celebrazioni del culto che per I'educazione 
reiligiosa e culturale dei frati e delle monache. 

Naturalmente si tratta di un'ipotesi, che spera in nuovi e fortunati rinvenimen- 
r i ~  ... 

Per ora possiamo senz'altro affermare che la monodia sacra era parte integrante 
deila vira di tutti i giorni dei francescani e delle ciarisse di Oristano, spina dotsale di - 
un canto orhorense il quale, sebbene possa apparire talvolta umiie e isolato rispetto 
ai piu brillanti circuiti artistici medievali, raggiunse comunque un apprezzabile e 
sicuro decoro liturgico-musicale che non va dimenticato. 11 dero arborense nel 
passaro era sicuramente consapevole di tale dignith liturgica, e ha persino vantato 
peculiari tradizioni locali, sviluppatesi sempre nel solco dell'ortodossia cattolica. 

A questo proposito & interessante notare che in un codice corale oristanese del 
seco10 XIV una mano tarda ha riportato il frammento di un canto con la sintomatica 
didascalia: Inconariones assuetae arboren." 

Grazie a questa breve ma significativa indicazione sapiamo che la chiesa 

71. *Si alique iuvencule ve1 eciam grandiores capacis ingmii fuerint eas instmi faciat ur sibi 
videbitur abbatiua magisrram eis deputans ydoneam et discmam pcr q u m  cm in cantu quam in 
divinis oficiis instruannirm. Cfr. A.M.S.C.O., ms. IbR, c. 13". 

72. -De divino officio tam in die quam in "ocre prsolvendo tnliter obscmur quod hec que 
Iegerc et canere narcrint xcundum consuetudinem ordinis fratrum Minorum cum gravitate tamen et 
modestia divinum oficium debeant ceiebrarer. Cfr. A.M.S.C.O.. ms. IbR c .11~ .  

73. L'intonazione ¿ ripanara in un codice, xnza segnarura. custodito nell'Archivio del Capitolo 
deUa Cattedrale di Oristano. Per una dexrizione del ms. cfr. G. PISANI. Cdalop cit.. pp. 78-63, Su1 
codice ¿ in corso un natm studio di imminenre pubblicazione. 



arborense, in epoca post-giudicaie, era solita praticare melodie che riteneva di 
formazione locaie. 

Oggi, occorre domandani quando e come prese I'awio una tale tradizione, tanto 
radicata da suscitare I'esigenza di un verbo come ar~uesco. 


