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La dimensione senora 
La musica orientale e il suo universe simbolico 

a cura di Leonardo D'Amico 



Introduzione 

di Leonardo D'Amico 

La musica agisce sull'Universo intero, sul Cielo e 
la Terra, su tutti gli esseri viventi ... I riti e la 
musica salgono sino al Cielo e circondano la Ter
ra. Essi agiscono sui principi Yin e Yang e permet
tono di comunicare con gli antenati e gli spiriti 
celesti. 

Yo-Ching (fl Libro delta Musica) composto per 
ordine dell' imperatore Wu-Li (147-87 a.C.) 

Nelle civilta oriencali, i sistemi musicali, teorizzati in complesse cosmologie o 
filosofie del mondo, sottostanno a un sistema di pensiero cendente ad assegnare un 
ruolo fondamentale alla musica nell'eterna tensione dialettica tra kOsmos e khdos: la 
musica deve aggregare gli uomini, stabilire e manifestare l'armonia, ristabilire gli 
equilibri del cosmo. Pitagora (ca. 560-480 a.C.), filosofo e matematico greco (ma 
che viaggio a lungo in Oriente prima di stabilirsi nella Magna Grecia) 1, elaboro 
una teoria musicale, come tutta la sua filosofia, basata sul numero come chiave di 
lettura delle leggi che governano sia i sencimenci dell'animo sia i movimenti del
l' intero universo: la teoria cosmico-musicale dell' armonia delle sfere celesti2 consi
stente nell'identificare le distanze fra le sfere celesti con gli intervalli della sea/a pi
tagorica, ottenura misurando i rapporti imervallari sul monocordo. 

Se per i filosofi della scuola pitagorica la musica era considerata l'arte pii1 ido
nea a sviluppare l'equilibrio dell'anima, nell'antica Cina, la musica (yue o yu), piu 

1 Piragora di Sarno trascorse ventidue anni in Egitto e quando l'Egirro venne conquistato dai 
Persiani fu portato come prigioniero a Babilonia dove crascorse alcri sedici anni prima di arrivare a 
Krocon (oggi Crocone, in Calabria), citta che a quel tempo faceva parte della Magna Grecia. 

2 Concczione ripresa poi da Boczio (480-525), ii quale divideva la musica in tre categorie: musi
ca mondana (armonia dell'universo) , musica umana (armonia <lell'anima e dei corpi umani) e mu.sica 
instrumentalis (la musica in quanco insieme fisico di suoni percettibili immediaramente) . 
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di tutte le arti, era considerata la piu diretta manifestazione della forza vitale uni
versale (qt), ii respiro o l'energia che pervade tutto l'universo. None casuale ii fatto 
che la parola che indica la musica (yuo) e rappresentata dallo stesso ideogramma 
che indica la parola serenira (lo). La musica era messa in relazione con i punti car
dinali, con i fenomeni naturali, gli elemenci, lo zodiaco, gli anni e i mesi del calen
dario lunare, all'interno di un complesso e articolaro sistema cosmologico. Il prin
cipio ordinatore dell' universo risiede nell'equilibrio armonico di due forze opposte 
e complementari (yin e yang) rappresentate simbolicamente da un cerchio; la forza 
universale del non-essere, o yin, e la forza universale dell' essere, o yang, corrispon
dono alle dualita femminile/maschile, oscurita/luce, notte/giorno, inverno/estate, 
sole/luna, statico/dinamico. La musica e inserica all'imerno di un sistema fondaro 
sul simbolismo dei Cinque Elememi e dello yin-yang. 

In Cina, l'assimilazione della musica nei sistemi dell' universo risale a epoca as
sai remoca (III millennio a.C.). Uno dei piu ancichi ordinatori del sistema musica
le cinese e il Secondo imperatore cinese Huang-Ti che, secondo la leggenda, nel 
2697 a.C. incarico uno dei suoi ministri di nome Ling Lun di scoprire il suono 
fondtimentale su cui si basa il mondo sonoro e l'imero ordine celeste; egli taglio 
dodici canne di bambu di diversa alcezza (in proporzioni di 2/3 e 4/3) dalle quali 
ricavo i dodici suoni generatori (/ii o lyu), corrispondenti ai dodici semitoni della 
scala cromacica; a ognuno di essi fu actribuico un nome (huangzhong3, dtilu, taizu, 
jiazhong, guxian mi, zhonglu, Linzhong, ruibin, yize, nanlu, wuyi, yingzhong) e fu 
assegnato loro un valore corrispondente alle dodici ore de! giorno e ai dodici segni 
zodiacali. In accordo alla concezione dualistica delle due forze opposte e comple
mentari dello yin e yang, i dodici toni furono divisi in due gruppi di sei: sei to
ni rientravano nella sfera dello yin e corrispondevano agli ultimi sei mesi dell'an
no, gli alcri sei toni erano considerati yang e corrispondevano ai primi sei mesi 
dell'anno. 

La numerazione riveste un ruolo importance nella mecafisica cinese e nella sua 
architettura simbolica. La musica cinese si basa su cinque toni fondamentali (wu 
sheng). Lascala pentatonica4 (a cinque note) anemitonica (priva di semironi) riflet
te la teoria dei Cinque Elementi: cinque poteri dell'universo comrollano ii funzio
namento della natura, simbolicamente rappresentati da Acqua, Fuoco, Legno, Me
tallo e Terra. Le combinazioni di queste energie decerminano le attivita dell'uni-

3 La conica kung o gong, chiamata anche huang chung o hunngzhong (lerreralmenre campana gialla). 
4 t. inreressanre norare come ii remperamenro equabile (divisione ddl'8• in 12 parti eguali) non 

sia una scoperra europea, bensl cinese. Gli esperimenri acusrici cinesi chc pervennero alla formula 
matemarica relativa al temperamento equabilc si devono al principe Chu Tsai-yli (ca. 1596 d.C.). La 
musicologia occidentale, invece, arrribuisce tale scoperra all'organisra e reorico musicale tedesco A. 
Wercksmeisrer (T. P. Calvisius, Musicalische Temperatur, Frankfurt am Main and Leipzig, 1691), 
considerato l'invcntore dcl tcrnperamenro equabile poi rnesso in pratica da J. S. Bach nel Clavicem
balo ben temperttto. 
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verso. Il filosofo confuciano Cheng I indica la via della saggezza associando i cin
que elementi naturali alle cinque virtu: "Dall'essenza della vita accumulata in Cic
io e sulla Terra, l'uomo riceve nella loro eccellenza superiore i Cinque Agenti (Ac
qua, Fuoco, Legno, Metallo e Terra). La sua natura originaria e pura e tranquilla, 
prima che essa spunti, i cinque principi morali della sua natura chiamati umanita, 
rettitudine, decenza, saggezza e fede, sono completi"5• Le cinque note de! sistema 
musicale cinese (kung o gong, shang o shan, chileh o jiao, chih o zhi e yu) corrispon
dono ai cinque punti cardinali (nord, sud, est, ovest, centro) e ai cinque colori 
fondamentali (giallo, bianco, blu, rosso, nero). La scala pentaronica e regolara se
condo gli intervalli kung, shang, chueh, chih e yu; questi termini non indicano note 
di altezza assoluta poiche l'intonazione era variabile: "Durante l'undicesima luna 
essa era fa sol la., do, re; per la dodicesima luna la si traspbneva in fa diesis, sol die
sis, la. diesis, do diesis, re diesis. Questa scala veniva trasposta ogni mese, affinche la 
musica si trovasse sempre in armonia con ii suono fondamentale della natura, ii 
quale variava di mese in mese"6• I Cinesi erano consapevoli dell'influenza delle vi
brazioni cosmiche e di conseguenza si accordavano a esse modificando ii suono 
fondamentale kung. 

I principi estetici, storici, teorici sulle musiche orienrali sono riferiti a un siste
ma ideologico e simbolico, codificato in forma scritta, con dei risvolti erici (cos'e 
bene e cos'e male) ed estetici (cio che e bello e cio che e brutto). La musica puo in
fluire sul delicato equilibrio tra il Cielo e la Terra e l'alterazione di questo rapporro 
puo compromettere l'ordine sociale e la stabilita dell'lmpero. II sisrema tonale tro
va corrispondenze nella gerarchia che presiede l'ordine dello Stato: kung rappresen
ta il principe, shang i ministri, chueh il popolo, chih gli affari e yu gli oggetti. ll Me
moriale de/la. Musica.(Yo-Ching, in Li Chi, Memoriale dei rit1) riporta che: "Quan
do kung [il principe/la tonica - nda] e alceraco, il suono e disordinato; significa che 
il principe e arrogance. Quando shang [i ministri/la seconda - nda] e alteraco, ii 
suono e pesance; significa che i miniscri sono corrotti. Quando chiie [ii popolo/la 
terz.a - nda] e alterato, ii suono e inquieto; significa che il popolo e trisce. Quando 
chih [gli affari/la quinra - nda] e alterato, il suono e dolenre; significa che gli affari 
vanno male. Quando yu [gli oggetti/la sesca - nda] e alceraco, il suono e tormenra
to; significa che i patrimoni sono dilapidaci. Quando i cinque suoni sono alteraci, 
le categoric sconfinano le une nelle altre e cio viene chiamaco insolenza. Se le cose 
stanno cosl, in meno di un giorno sopraggiungera la perdica de! regno"7• Sempre 

5 J. M. Koller, Oriental Philosophies, New York, 1970, aad. it., Le filosofie orimtali, Ubaldini, 
Roma, 1971 , p. 278. 

6 M. Schneider, Le role de la musique dans la mythologie et !es rites des civilizations no11 
europlennes, Paris, 1960, trad. ir., La musica primitiva, Adelphi. Milano, 1992, p. 90. 

7 M. Schneider, Le role de la musique dans la mytho/ogie et /es rites des rivi/izatiom non e11roplm
nes, cir., pp. 91-92. Si vcda anche A. Daniclou, Symbolism in the M11siml Theories of the Orient, in 
"The World of Music", vol. XX, n. 3, 1978, pp. 28-29. · 
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nel Memoriale de/la. Musica (Yo-Ching) e scritto: "Sotto l'efferto della musica, i cin
que obblighi sociali sono senza mescolanza, gli occhi e gli orecchi sono chiari, ii 
sangue e le energie vitali sono equilibrati, le abitudini sono riformate, le usanze so
no migliorate e l'impero e in pace"8• 

Andre Schaeffner riporta un mito di creazione taoista: "Si era allora in piena 
primavera. Cheu-wenn tocco la corda Chang, corrispondente alla canna Nan ed al
l' autunno; subito si alzo un vento fresco ed i frutti macurarono. Quando, in au
cunno, tocco la corda Kiao, che corrisponde alla campana Kia e alla stagione della 
primavera, un vento caldo soffio e le piante fiorirono. Quando in estate cocco la 
corda U, corrispondente alla campana Hoang ed alla scagione invernale, nevico e i 
corsi d'acqua gelarono. Quando in inverno egli tocco la corda Tcheng, che corri
sponde alla canna joeipinn ed alla scagione estiva, ci furono sprazzi di luce e i 
ghiacci si fusero. Infine, coccando conccmporaneamente le quattro corde e gene
rando l'accordo perfetco, soffio una dolce brezza, graziose nuvole ondeggiarono 
nell'aria, una rugiada zuccherosa cadde dal cielo, mencre sorgenci di vino scaturi
rono dalla terra"9. 

La cendenza classificacoria, sistemacica e cassonomica della teoria musicale cine
se10 si ritrova anche nella classificazione degli scrumenci, che discingue otto classi o 
timbri (bayin o pa yin), in base ai maceriali di costruzione: chin (metallo), shih 
(piecra), mu (legno), t'u (terra), ko (pelle), chu (bambu), p'ao (zucca) e ssu (seta). 
Alla classe degli scrumenci di argilla apparcengono i flauti globulari o ocarine (xuan 
o xun), alla classe delle pietre apparcengono i carillon di sedici pietre (bianqing o 
bianqing), a quella del metallo i carillon di sedici campane (bianzhong); agli stru
menti di zucca apparciene l'organo a bocca (sheng) 11 ; la classe degli scrumenri di 
barnbu comprende il flauco craverso (;;i o ti o dt), il flauco dirino (xiao o hsiao) e la 
siringa o flauto di Pan (paihsiao o paixiao); la classe della seca include la cecra k'in o 
ch'in o qin (con sette corde di seta) e la cetra se (a venticinque corde) e la sua va
riance, iJ zheng o cheng, cecra a credici corde (altre varianti sono il koto giapponese 
e il kayakuem coreano). Gli ideogrammi che indicano gli strumenci riportano al 
proprio incerno ii simbolo dell'elemento naturale costitutivo (terra, piecra, ecc.). 11 
Memoriale dei riti (Li-Chi) 12 riporta della corrispondenza era gli otto materiali e gli 

8 Riportato in A. Danielou, Ethical and Spiritual Vtilues in Music, cit., pp. 28-29. 

~ A. Schaeffner, Origine des instroments rk musique, Payot, Paris, 1936, trad. it., Origine rkg/i 
strumenti musicaii, Sellerio, Palermo, 1987, p. 350. 

10 La conoscenza della teoria musicale cinese in Occidente si deve al padre Amiot, autore del Mhnoi
~ sur la musique <ks Chinois, tant anciens que morkmes, pubblicato a Parigi nel 1779 dall' abate Roussier. 

11 L'organo a bocca cincse sheng (sho in Giappone, saing in Corea, kien e foku in Birmania, khtne 
nel Laos, kkdi nel Borneo) fu imporcato dalla Cina a Pietroburgo alla meca <lei Secrecento, e da qui 
in Europa, dando vita, fin dai primi dell'800, all' armonica a bocca, all'organetto, all'harmonium e 
alla fisarmonica. 

12 S. Couvreur, a cura di, li-/(j, ou Mhnoi" sur /es Bimstance et /es Ctrhnonies, vol. II , 1913, p. 77. 
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Otto timbri con le otto direzioni dei venti: chin, metallo, ovest; shih, pietra, nord
ovest; mu, legno, sud-est; t'u, argilla, sud-ovest; ko, pelle, nord; chu, bambu, est; 
p'ao, zucca, nord-est; ssu, seta, sud. 

Nella teoria musicale indiana, il sistema di dassificazione degli oggetti sonori 
suddivide in quamo dassi gli strumenti secondo le proprieca sonore dei materiali 
che li compongono (vadhya): ghana vadhya (idiofoni, ghana: solido), avanadha 
vadhya (membranofoni, avanadha: coperco), si'jsira vadhya (aerofoni, swira: buca
to) e tata vadhya (cordofoni, tata: teso). Victor Charles Mahillon (fondatore del 
Musco degli strumenri musicali del Conservatorio di Bruxelles) propone nel 
187813 una dassificazione degli strumenti in quattro dassi ispirandosi al sistema di 
classificazione indiano; lo stesso schema classificatorio quadripartico sara poi ripre
so nel 1914 da Cure Sachs e Erich M. von Hornboscel14, e successivamence da An
dre Schaeffner15. 

Nella cosmologia hinduisca, le vibrazioni sonore (nada) sono in relazione con le 
vibrazioni dell'universo che creano gli atomi, i sistemi solari e tutce le forme di vica 
e di pensiero. Nel .8.g ~da, in cui si rappresenta la creazione del cosmo, non man
cano frequenci riferimenci all'elemenco sonoro come forza creatrice. Siva, il dio 
della forza creatrice, e associato alla musica e alla danza ed e rappresencaco mencre 
danza con in mano un camburo (damru). I primi accenni scritti sulla musica (san
gita) si trovano nella raccolta di scritti chiamaci Upanishad risalenci al periodo ve
dico16 (che si escende dal 4000 a.C. al 700 a.C.). Nella Candogya Upanishad e 
scritto che il mondo fu generato dalla sillaba OM (o AUM) che coscituisce l'essen
za del canto (saman). 

La teoria canonica (fiistra) indiana trae i suoi principi dal Nii.tyafiistra di Bharata 
(collocato dagli scudiosi tra il II sec. a.C. e il II sec. d.C.), un'opera sugli aspetti 
cecnici e teorecici della rappresentazione teacrale, concenence sei capicoli dedicati 
alla musica vocale e scrumencale. Non e casuale la discussione sull'arce dei suoni in 
un trattato di drammacurgia, dal momenco che la musica era, e lo e cuttora, pane 
essenziale e incegrante dell'arce scenica, assieme alla gestualita, al movimenco, alla 
vocalica, all'abbigliamenco, al make-up, ecc. secondo una concezione oliscica della . . . 
rappresencaz1one sonora e v1s1va. 

Le arti dello spectacolo in India (musica, danza, teatro e poesia) sono basate sul 

13 Annuairt du Conservatoirt royal tk musique tk Bruxetles, anno II, Bruxelles, 1878; rise. in Cata
logue tkscriprif et analyrique du musle instrumental du Conservatoirt royal tk musique de Bruxelks, Ll
braire generale des Ad. Hoste, Gand, 1893. 

14 E. von Hornbosrel - C. Sachs, Systematik du Musikinstrumente, in "Zeirschrift fi.ir Echnolo
gie", n. 46, 1914, pp. 553-590. 

is A Schaeffner, D'une nouvelk classification mlthodique des instruments tk musique, in "Revue 
Musicale", sepr.-ocr. 1932, pp. 215-231. 

16 La leneratura di quesco periodo (decca in gcnere dei Veda), puo essere suddivisa nelle seguenri 
cacegorie: l!g Veda, Siima Veda, Yajur Veda e Atharva Veda. 
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concetco di Nava Rasa, ovvero i nove sentimenti {letteralmenre rasa significa succo, 
estratto, ma in quesco contesto assume ii significaco di emozione, sentimento o stato 
d'animo), che sono alla base dell'estetica indiana. In maniera analoga, l'anrica ceo
ria greca di tradizione picagorica attribuiva. a ogni modo la connotazione di un 
ethos, un carattere parcicolare che aveva degli effecci sulla psiche umana. L'ordine 
tradizionale di questi stati d'animo (rasa) e ii seguente: shringar (amore), hasya (co
micica), kartma (pathos, commozione), raudra (rabbia), veera o vir (eroismo), bha
yanaka (paura), bibhatsa (disgusco), adbhuta (meraviglia), shanta (serenica). Ogni 
rasa e associate a una divinita e a un colore: shringar, amore, Vi~qu, verde chiaro; 
hasya, comicita, Pramacha, bianco; karuna, commozione, Yama, grigio; radura, 
rabbia, Rudra, rosso; vir, eroismo, Indra, arancione; bhayanaka, paura, Kala, nero; 
bibhatsa, disgusco, Siva-Mahakala, blu; adbhuta, meraviglia, Brahma, giallo; 
shanta, serenita, Narayana, biancofiore kunda. 

Ogni riiga (modello melodico) e fondamentalmence dominato da uno di quesci 
nove nisa. l riiga (dal sanscrito ranga, co/ore) sono caratterizzati da un siscema di 
concordanze che li collocano in sinconia con l'universo: devono essere eseguiti in 
momenti prescritti della giornaca e sono associati a parcicolari mesi o scagioni e a 
decerminaci segni zodiacali. Si riciene che possano curare particolari malattie e in
cidere sui fenomeni naturali (come la pioggia, gli incendi, le inondazioni). 11 riiga 
viene concepico come parte di un ordine cosmico; l' esecuzione maldescra del raga 
puo causare il capovolgimento di quesco ordine e provocare sciagure. Inoltre, i 
raga hindusrani sono organizzaci simbolicamence in siscemi familiari in cui i riiga e 
i riigini, sono considerati rispectivameme padri e madri, e i loro figli sono definici 
putra. . 

Il siscema musicale fondaco su secce note della scala (saptak) risale ai tempi in 
cui scriveva Bharata. Bharara noco che c'erano venridue incervalli all'incerno del 
saptak (suddividendo l'ottava in quarri di cono, anziche in semiconi come avviene 
nel siscema occidenrale) e quesci inrervalli microtonali Ii chiamo fruti 17 (nella pra
tica musicale si combinano da due a quamo fruti per formare un grado della scala 
o. svara, e sette svara formano un'occava o saptaka) . I nomi delle sette note (svara) 
sono: sadja (SA), risabha (RI), gandhara (GA), madhyama (MA), pancama (PA), 
dhaivata (DHA), nishada (NI); le abbreviazioni sa, ri ga, ma, pa, dha, ni corri
spondono alle sette note del sistema musicale occidentale (do, re, mi, fa, sol, la., st). 
Nell'universo simbolico indiano, ognuna di queste note e associata a un suono del 
mondo animale: SA=grido del pavone; Rl=muggico di vacca; GA=belaco di capra; 
MA=richiamo dell'airone; PA=canco del cucu; DHA=nitrito di cavallo; Nl=barrico 
d'elefante18• Ogni scala (grama) e formaca da sette note (svara) e tra quesce sono 

17 Dall'erimo sanscriro fru, udirc, per ii facto di essere considcraro ii piu pic.colo imervallo perce
pibile <lall'orecchio umano. 

IR R. Massey - J. Massey, The Music of India, 1976, Kahn & Averill, London, 1993 reprint. 
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solo due le scale eptatoniche menzionate nel Niityafiistra: sadjagrama (o sagrama) e 
madhymagrama (o magrama) 19• 

La musica, inoltre, ha il porere di favorire le predisposizioni dell'anima in vircu 
del suo ambiro d'azione che si colloca tra l'umano e ii divino. Nel traccato sanscri
to intitolato Samgfta-Darpana, composto verso ii 1625 da Diimodara Misra, e 
scritto: "La musica e di due tipi, miirga e deft: quello che era ricercato da Siva e 
praticato da Bharata e chiamato miirga e conduce alla liberazione, quello che serve 
allo svago della maggior parte delle persone secondo la consuecudine e chiamato 
deft"20• Oltre a una differenziazione nella funzione, si viene qui a delineare una di
stinzione tra generi musicali: musica sacra (miirga, Jere. de/la via) e musica popolare 
(deft, lett. regionale, locale). 

Nelle due grandi civilta orientali, quella cinese e quella indiana, che tanta in
fluenza hanno avuto su cutte le culture del continence asiatico, la musica si inseri
sce all'interno di un sistema di interrelazioni che la legano simbolicamente ad altri 
aspetti della culcura. Come ha espresso bene Clifford Geertz, la cultura "denota un 
modeUo di significati, trasmesso storicamence, incarnati in simboli, un sistema di 
concezioni ereditate espresse in forme simboliche per mezzo di cui gli uomini co
municano, perpecuano e sviluppano la loro conoscenza e i loro atteggiamenti verso 
la vita"21

• La musica si delinea quindi come un linguaggio, che seppur asemantico 
e autoreferenziale, si delinea come linguaggio simbolico che veicola un bagaglio di 
valori psicologici, sociali, estetici, etici, cognitivi e metafisici: " La musica - scrive 
Alain Danielou - che e formata dalla combinazione di frequenze sonore e di divi
sioni rirmiche de! tempo e per sua natura collegata a tutte le forme del simboli
smo. Sia gli Hindu, che i Greci, gli Egiziani e le alrre grandi correnti del pensiero 
cosmologico antico, hanno considerato la musica una chiave per tutti gli aspetti 
della conoscenza, un mezzo di comunicazione tra livelli esisrenziali diversi. La mu
sica e pertanto un elemento essenziale in ogni rito, magia e azione psicologica; in 
ogni contatto con i livelli superiori, con spiriti, demoni e dei, ma anche con i livel
li inferiori, con il mondo animale, vegetale e minerale. La musica e dunque uno 
strumento simbolico perfetto"22

• 

Le civilra musicali asiatiche sono degli universi sonori che incarnano ii pensiero 
filosofico, estetico, metafisico, spirituale che li ha generati e di cui sono al tempo 
stesso ii riflesso. Elemenco primario e primordiale, la musica e un microcosmo so-

19 Una terza scala, gandharagrama (o gagrama), sic aggiunta in epoca posceriore. 
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