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Prefazione

A Venezia, sul * nire degli anni ’10 del Seicento, lo stampatore e libraio Vincen-
ti mise in vendita una primizia editoriale. L’a/ ermato compositore Alessandro 
Grandi, a capo della Compagnia di San Marco, insegnante al seminario grego-
riano, cantore in San Marco e, di lì a poco, vice-maestro di cappella al * anco di 
Claudio Monteverdi, consegnò ai torchi un volume di Cantade et arie, facendo 
assistere la città alla codi* cazione di un nuovo genere musicale. Dalla pubbli-
cazione di questo volume, prodotti editoriali simili uscirono con frequenza dai 
torchi veneziani e gli stampatori cittadini contribuirono in modo importante alla 
di/ usione di un tipo di monodia probabilmente frutto di un fermento musicale 
già presente, ma che fu cristallizzato dalle edizioni solo nei primi decenni del 
Seicento. Ben presto la cantata primo secentesca – caratterizzata dal compro-
messo tra il linguaggio più semplice delle arie stro* che e quello più ricercato del 
madrigale – raggiunse una sua ben precisa identità e grazie al genio di poeti e 
compositori e al mecenatismo di regnanti, principî, accademici e uomini di chie-
sa, si a/ rancò progressivamente dai modelli poetici e musicali che la legavano al 
Cinquecento per divenire uno dei generi più in voga nella cultura del Seicento 
e del Settecento. Di contro, la fortuna a stampa che caratterizzò la cantata nei 
suoi primi due decenni di vita scemò rapidamente, complici i mutamenti sociali, 
politici ed economici che caratterizzarono la penisola italiana almeno * no alla 
conclusione della Guerra di successione spagnola (1714). La di/ usione di questo 
genere fu così demandato principalmente ai manoscritti, ma alcuni editori conti-
nuarono a immettere sul mercato volumi di cantate stampati su materiali di mo-
desta qualità o (molto più raramente) su carte pregevoli e riccamente adornate.

Per la loro scarsità numerica in rapporto ai testimoni manoscritti, delle can-
tate da camera date alle stampe nel corso del Seicento e del Settecento è raro 
sentir parlare. La maggior parte degli studi sul genere, infatti, tende a mettere 
in risalto l’ingente produzione manoscritta e a considerare, quindi, le edizioni 
di cantate come eccezioni nate allo scopo di celebrare particolari episodi della 
vita dei compositori o dei loro mecenati. L’aggettivo “celebrativo”, usato talvol-
ta in senso dispregiativo, ha fatto sì che i testimoni a stampa fossero presi in 
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considerazione solo in relazione a ricerche biogra* che su compositori noti e 
singoli contesti di produzione, o per indagare le origini del genere musicale. 
Negli ultimi anni, tuttavia, sembrano essere maturi i tempi per uno studio di 
più ampio raggio, che tenga conto della produzione a stampa nella sua totalità. 
Ne sono testimoni l’introduzione allo studio sulle cantate di Antonio Vivaldi 
per opera di Michael Talbot (2006),1 la recente poligra* a Aspects of the Secular 
Cantata in late Baroque Italy (2009)2 e il saggio Considerazioni sulle fonti a 
stampa della cantata italiana di Sara Dieci (2009).3 Un incentivo allo studio del 
repertorio è certamente costituito dal progetto Clori. Archivio della Cantata 
Italiana che – attraverso la progressiva catalogazione delle raccolte di cantate 
manoscritte e a stampa custodite in biblioteche pubbliche e private di tutto il 
mondo – intende o/ rire agli studiosi un prezioso strumento per la ricerca.4

In continuità con gli studi citati e con i progetti internazionali in corso di realiz-
zazione, questo scritto intende tracciare una storia editoriale della cantata da ca-
mera. Nata come ricerca dottorale,5 l’indagine condotta tramite la consultazione di 
repertori e cataloghi, edizioni musicali e fonti documentarie ha consentito, infatti, 
di individuare diverse edizioni di cantate, testimoni di una di/ usione del genere 
per mezzo della stampa tra il 1620 e il 1738. Questo arco temporale coincide con le 
date di emissione di due edizioni che possono convenzionalmente rappresentare il 
principio e la * ne della lunga stagione della cantata da camera in Italia: il già citato 
libro primo delle Cantade et arie a voce sola di Alessandro Grandi (Venezia, 16202) 
e le Quattro cantate o Cantate quattro di Giovanni Battista Pergolesi (Napoli, 1738). 

Nelle pagine che seguono sono quindi illustrate le speci* cità del genere mu-
sicale, con particolare rilevanza posta sulle dinamiche della sua produzione e 

1] Michael Talbot, + e Chamber Cantatas of Antonio Vivaldi, Woodbridge, Boydell Press, 2006. 
Alle pagine 3-7 Talbot pubblica un parziale elenco dei volumi di cantate editi dal 1659.
2] Aspects of the Secular Cantata in the late Baroque Italy, ed. by Michael Talbot, Burlington, 
Ashgate, 2009. Cfr., in particolare, Reinmar Emans, A Tale of Two Cities: Cantata Publication in 
Bologna and Venice, c. 1650-1700, pp. 70-109.
3] Sara Dieci, Considerazioni sulle fonti a stampa della cantata italiana, in Metodo della ricerca 
e ricerca del metodo. Storia, arte, musica a confronto. Atti del convegno di studi (Lecce, 21-23 
maggio 2007), a c. di Benedetto Vetere con la collaborazione di Daniela Caracciolo, Galatina, 
Congedo, 2009, pp. 357-367.
4] Clori. Archivio della Cantata Italiana è un progetto promosso dalla Società Italiana di Musi-
cologia e realizzato in collaborazione con l’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” e l’Isti-
tuto Italiano per la Storia della Musica; la banca dati, in continuo aggiornamento, è consultabile 
all’URL <www.cantataitaliana.it>, dove è disponibile anche una bibliogra* a sul progetto. Figlio 
del progetto Clori e strettamente connesso con il suo sviluppo è il Centro Studi sulla Cantata 
Italiana, fondato nei primi mesi del 2014 presso l’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”.
5] Giulia Giovani, La di& usione a stampa della cantata da camera in Italia (1620-1738), 2 voll., Tesi 
di dottorato, Università degli S tudi di Roma “Tor Vergata”, 2012.



prefazione > 9

circolazione anche in rapporto alle attività degli stampatori e alle condizioni 
della loro professione (capitolo 1); sono poi spiegate le particolarità delle edi-
zioni di cantate, le logiche che sottintesero la loro organizzazione, le caratte-
ristiche bibliologiche, i dati sulla di/ usione (capitolo 2). Seguendo un criterio 
sia geogra* co sia cronologico, il capitolo 3 è dedicato all’ambiente veneziano 
nel quale, sino agli anni ’50 del Seicento, i tipogra*  Vincenti e Magni esercita-
rono un monopolio pressoché incontrastato sull’editoria della cantata da ca-
mera, contribuendo a porre le basi per la de* nizione del genere musicale. Nel 
capitolo 4 il discorso verte sui tipogra*  bolognesi che, realizzando edizioni di 
cantate dal 1659 e al 1717, mostrarono il genere nella sua fase matura. Il quinto 
e ultimo capitolo è dedicato agli altri centri italiani (Milano, Modena, Firenze, 
Roma, Lucca, Pesaro e Napoli) che nell’arco degli anni, sebbene in misura mi-
nore rispetto a Venezia e Bologna, contribuirono alla fortuna della cantata da 
camera per mezzo delle edizioni, dimostrando un di/ uso e costante interesse 
per questo genere musicale. A integrazione del testo, è posta una tavola con 
dati relativi ai prezzi delle edizioni (laddove documentati) tratti dai cataloghi 
degli stampatori; segue la segnalazione delle concordanze manoscritte delle 
cantate date alle stampe, individuate tramite cataloghi e repertori.

Strettamente legati a questo testo sono due strumenti liberamente consultabili 
sul sito della Società Editrice di Musicologia (<http://www.sedm.it/sedm/it/>) – 
Bibliogra* a delle edizioni italiane di cantate da camera (1620-1738), Testi poetici 
delle cantate date alle stampe (1620-1738) – ai quali rimando per le descrizioni 
analitiche delle edizioni citate e le trascrizioni dei testi poetici.6

Molti sono gli studiosi che, negli anni, hanno partecipato a questa ricerca. I 
miei primi e sinceri ringraziamenti vanno a Bianca Maria Antolini, Teresa 
M. Gialdroni e Agostino Ziino, che hanno contribuito alla nascita di questo 
lavoro e lo hanno seguito passo dopo passo * no alla pubblicazione. Un gra-
zie particolare a Rodrigo de Zayas per la sua cortesia e generosità, ai colleghi 
Claudio Bacciagaluppi, Rodolfo Baroncini, David Bryant, Carrie Churnside, 
Luigi Collarile, Je/ rey Kurtzman, Giacomo Sciommeri, Colin Timms e John 
Whenham per avermi stimolato con le loro osservazioni. Grazie, inoltre, a 
chi negli anni ha creduto in questo lavoro sostenendo in svariati modi le mie 
ricerche. Grazie, in* ne, a questa stessa ricerca, che mi fatto conoscere persone 
poi divenute amiche.

6] I link segnalati in questo studio sono tutti attivi al 28.VIII.2017.
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Nelle note a piè di pagina del testo sono state utilizzate per praticità le seguenti 
sigle bibliogra* che:

Bibliogra* a = Giulia Giovani, Bibliogra* a delle edizioni italiane di cantate da camera (1620-
1738), Roma, SEdM, 2017 <http://www.sedm.it/sedm/it/>.

DBI = Dizionario Biogra* co degli Italiani, Roma, Istituto della Enciclopedia Italiana, 1960-.
DEMI = Dizionario degli editori musicali italiani. Dalle origini alla metà del Settecento, a c. 

di Bianca Maria Antolini, Pisa, ETS, in corso di stampa.
DEUMM-Biogra* e = Dizionario Enciclopedico Universale della Musica e dei Musicisti. Le 

biogra* e, diretto da Alberto Basso, 9 voll., Torino, UTET, 1985-1990.
DEUMM-Lessico = Dizionario Enciclopedico Universale della Musica e dei Musicisti. Il lessi-

co, diretto da Alberto Basso, 4 voll., Torino, UTET, 1983-1984.
MGG = Die Musik in Geschichte und Gegenwart: allgemeine Enzyklopädie der Musik, 

begründet von Friedrich Blume, 17 voll., Kassel, Bärenreiter, 1949-1986.
Neue MGG = Die Musik in Geschichte und Gegenwart: allgemeine Enzyklopädie der Musik. 

Sachteil, begründet von Friedrich Blume (neubearbeitete Ausgabe hrsg. von Ludwig 
Finscher), 10 voll., Kassel, Bärenreiter, 1994-.

+ e New Grove = + e New Grove Dictionary of Music and Musicians, ed. by Stanley Sadie, 
2nd edition, 29 voll., London, Macmillan, 2001.

NV = Emil Vogel - Alfred Einstein - François Lesure - Claudio Sartori, Bibliogra* a della 
musica profana pubblicata dal 1500 al 1700, 3 voll., Pomezia, Staderini-Minko/ , 1977.

RISM A/I = Répertoire International des Sources Musicales. Einzeldrucke vor 1800, 14 voll., 
Kassel, Bärenreiter, 1971-2003.

RISM B I/1 = Répertoire International des Sources Musicales. Recueils Imprimés XVIe-XVIIe 
Siècles. Liste chronologique, München-Duisburg, Henle, 1960.

RISM B II = Répertoire International des Sources Musicales. Recueils Imprimés XVIIIe Siècle, 
München-Duisburg, Henle, 1964.

Testi = Giulia Giovani, Testi poetici delle cantate date alle stampe (1620-1738), Roma, SEdM, 
2017 <http://www.sedm.it/sedm/it/>.

Vogel = Emil Vogel, Bibliothek der gedruckten weltlichen Vocalmusik Italiens aus den Jahren 
1500-1700, 2 voll., Berlin, 1892 (rist. Hildesheim, Olms, 1972). 
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1. La cantata da camera, cronaca di un successo

Il genere della cantata da camera nacque intorno agli anni ’20 del Seicento.1 
È in un testimone a stampa veneziano di quell’epoca, infatti, che per la prima 
volta il termine “cantada” comparve in associazione a una speci* ca forma 
musicale. Dalla sua origine * no alla metà dei Seicento, le “cantade” o “canta-
te” consistettero, tuttavia, in arie stro* che («strophic bass cantatas», per uti-
lizzare una formula di successo ideata da Nigel Fortune), a~  ni soprattutto dal 
punto di vista testuale alle composizioni monodiche in voga in quegli anni.2 

1] Informazioni di base sulla cantata sono proposte dai principali dizionari musicologici del XX 
secolo (cfr. Helmut Haack, Kantate, in Riemann Musik-Lexikon. Sachteil, Mainz, Schott, 1967, pp. 
438-441; Hans Engel, Kantate, in MGG, VII (1958), coll. 553-563; Colin Timms - Nigel Fortune 
- Malcolm Boyd, Cantata, in + e New Grove Dictionary of Music and Musicians, ed. by Stanley 
Sadie, 20 voll., London, Macmillan, 1980, III, pp. 694-702; Lino Bianchi, Cantata, in DEUMM-
Lessico, I (1983), pp. 465-472; Reinmar Emans, Kantate. I. Vorbemerkung; II. Italien, in Neue MGG, 
IV (1996), coll. 1705-1725; Colin Timms, Cantata, in + e New Grove, V, pp. 8-21. Fondamentali 
strumenti per lo studio della cantata sono le bibliogra* e curate da Teresa Maria Gialdroni e Colin 
Timms (cfr. Teresa M. Gialdroni, Bibliogra* a della cantata da camera italiana (1620-1740 ca.), «Le 
Fonti Musicali in Italia: studi e ricerche», IV, 1990, pp. 31-131; Colin Timms, + e Italian Cantata 
since 1945: Progress and Prospects, in Cinquant’anni di produzioni e consumi della musica dell’età 
di Vivaldi, 1947-1997, a c. di Francesco Fanna e Michael Talbot, Firenze, Olschki, 1998, pp. 75-94).
2] Sulla prima fase del genere cfr. gli studi pionieristici di Henry Prunières, + e Italian Cantata of 
the XVII Century, «Music and Letters», VII, 1-2, 1926, pp. 38-48, 120-132; Alfred Einstein, Der “stile 
nuovo” auf dem Gebiet der profanen Kammermusik, in Handboch der Musikgeschichte unter Mit-
wirkung von Fachgenossen, hrsg. von Guido Adler, Berlin, Keller, 1930, pp. 430-445; Nigel Fortune, 
Italian Secular Monody from 1600 to 1635: an Introductory Survey, «� e Musical Quarterly», XXX-
IX, 1953, pp. 171-195. Sull’argomento cfr. anche Robert Holzer, Music and Poetry in Seventeenth-
Century Rome: Settings of the Canzonetta and Cantata Texts of Francesco Balducci, Domenico Be-
nigni, Francesco Melosio, and Antonio Abati, 2 voll., Ph.D. diss., University of Pennsylvania, 1990 
(Ann Arbor, UMI, 1991); Norbert Dubowy, “Una nuova foggia di componimenti”. Sulla formazione 
dei caratteri del testo della cantata italiana, in La cantata da camera nel barocco italiano. Atti del 
Convegno di Studi (Asolo, 21-22 maggio 1988) a c. di Luca Zoppelli, Comune di Milano, Riparti-
zione educazione, 1990 (I Quaderni della Civica Scuola di Musica, 19-20), pp. 9-18; Paolo Cecchi, 
Le Cantade a voce sola (1633) di Giovanni Felice Sances, «Rassegna veneta di studi musicali», V-VI, 
1989-90, pp. 137-180; John Whenham, Duet and Dialogue in the Age of Monteverdi, 2 voll., Ann 
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Del madrigale monodico le cantate condivisero le forme poetiche, gli autori 
dei testi e gli arti* ci musicali (come l’utilizzo di madrigalismi); di/ erirono 
dallo stesso genere e dalle arie, invece, per modalità di esecuzione, essendo 
destinate principalmente ad essere accompagnate con il chitarrone.3

La cantata, a/ rancandosi progressivamente da altri generi di musica vocale 
sul piano testuale e musicale, fu caratterizzata già negli anni ’50 del Seicento 
dall’alternarsi più o meno regolare di sezioni in stile recitativo e arie. In questa 
forma, che si fece col tempo alquanto standardizzata, la cantata divenne uno 
dei generi poetici e musicali più in voga nell’Italia del Seicento e del Settecen-
to, al * anco dell’opera in musica. Le ragioni del suo successo furono dovute 
a diversi fattori concomitanti, come la prosperità delle corti (che nella com-
mittenza e nell’esecuzione delle cantate trovarono soddisfazione alle necessità 
di rappresentanza e di intrattenimento), la proli* cità delle accademie (luoghi 
di produzione ed esecuzione sia poetica che musicale) e il professionismo di 
cantanti e musicisti (soddisfatti dal virtuosismo della scrittura di queste com-
posizioni). Sebbene ognuno di questi aspetti, come vedremo, ebbe notevole 
rilevanza, leggendo la trattatistica secentesca si percepisce chiaramente come 
la ragione del * orire smisurato di cantate da camera fosse all’epoca principal-
mente identi* cata nella standardizzazione formale che garantiva velocità di 
scrittura e facilità di ascolto. Non a caso, nel 1691 Giuseppe Gaetano Salvadori, 
ne La poetica toscana all’uso, de* nì le “cantate per camera o per chiesa” in 
questo modo:

Queste cantate si sbrigano in quattro parole. Si tessono con due o tre recitativi, con le sue 
ariette, tanto in mezzo quanto in * ne, o naturali o cavate, e si mandano via. Quanto più sono 
pochi i versi, tanto più vogliono la magni* cenza. Se son buone, subitamente son lodate, per-
ché facilmente si comprendono; se son cattive, pensate.
Dal principio al * ne desiderano l’espressione, il concetto e la grandezza […].4

Arbor, UMI, 1982 (Studies in British musicology, 7); Id., Italian secular Duets and Dialogues c. 1600-
1643, Ph.D. diss., New College, Oxford, 1979; Willene D. Clark, + e Vocal Music of Biagio Marini 
(c. 1598-1665), 2 voll., Ph.D. diss., Yale University, 1966 (Ann Arbor, UMI, 1966).
3] Sulle particolarità esecutive delle prime cantate cfr. Nigel Fortune, Continuo Instruments in 
Italian Monodies, «� e Galpin Society Journal», V, 1953, pp. 10-13; Giulia Giovani, «Old and Rare 
Music and Books on Music»: le Cantade ‘ritrovate’ di Alessandro Grandi, «Studi Musicali», I (n.s.),   
2010, pp. 147-185.
4] Giuseppe Gaetano Salvadori, La poetica toscana all’uso, Napoli, Antonio Gramignani, 1691, 
capitolo 8: Delle cantate per camera o per chiesa. Una particolare tipologia di cantata, inoltre, fu 
da Salvadori individuata nella serenata («Quando la serenata si fa a solo, non è di/ erente da una 
cantata, se non che si chiama serenata, perché i folli amanti la cantano a cielo sereno, benché 
quando piove talvolta si pongano sotto le volte. Suole adunque farsi a più, cioè a due, tre, quat-
tro, cinque e quanto piace al poeta. La mia serenata sopra addotta è a cinque interlocutori, cioè 
Sdegno, Amore, Speranza, Sonno, Amante. Allora è più che una serenata ordinaria. Ma anche 
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La cantata da camera fu uno dei generi 
più in voga nella cultura del Seicento e del 
Settecento. Il volume esamina la sua storia 
editoriale tra i primi decenni del Seicento e 
la metà del Settecento, legata ad oltre cento 
opere realizzate nelle tipografie musicali di 
Venezia, Bologna, Milano, Modena, Firenze, 
Lucca, Roma, Pesaro e Napoli. A partire dalle 
Cantade et arie di Alessandro Grandi (Venezia, 
1620) fino a giungere alle Quattro cantate da 
camera di Giovanni Battista Pergolesi (Napoli, 
1738), sono evidenziate le particolarità 
delle opere in relazione al contesto storico 
ed economico nel quale videro la luce. 
All’illustrazione delle particolarità dei singoli 
centri produttivi è anteposta una sezione 
sulle specificità del genere musicale, con 
particolare rilevanza posta sulle dinamiche 
della sua produzione e circolazione anche 
in rapporto alle attività degli stampatori 
e alle condizioni della loro professione.
Il volume è corredato da una bibliografia delle 
edizioni e della trascrizione dei testi poetici 
delle cantate, liberamente consultabili sul 
sito della Società Editrice di Musicologia.

Giulia Giovani è dottore di ricerca in Storia, 
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Music and music theory between Paris 
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Ha pubblicato edizioni critiche di cantate 
e saggi sulla musica vocale da camera, 
sull’editoria musicale nel Seicento, sulla 
storia della biblioteca del Conservatorio 
“San Pietro a Majella” di Napoli. Per SEdM 
ha pubblicato le edizioni critiche delle 
cantate di Giacomo Antonio Perti e Maurizio 
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