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In proporzione con la superficie del suo territorio, l' Albania dispone di un gran 

numero di monumenti anticbi di immenso valore i quali dimonstrano in modo convincente 
che il popolo albanese che vive da migliaia di anni in questo territorio, aaranto ai luminosi 
fari della civiltâ mediterranea, vanta tradizioni culturali e anistiche antichissime. I dati 
archeologici consistenti nelle rovine dei templi, delle biblioteche, degli odeon, dei ninfei 
e di altre grandiose construzioni dei capoluoghi illirici dell'antichitâ, sono un attestato 
dell'elevato livello, materiale e spirituale raggiunto dagli illiri 3000 anni fa, includendo 
in questo sviluppo anche la musica. Ne sono una conferma l'esisteni.a dei teatri o degli 
anfiteatri, degli odeon e delle arene di divertimento, insieme ad un gran numer'? di repeni 
archeologici come ad esempio le sculture o le pitture raffiguranti danzatori, strumentisti 
e cantanti che si possono vedere anche sulle superficie di alcune momente rinvenute negii 
abitati degli illiri. Nell'Albania sud-occidentale, entro un ristretto spazio (circa 4000 km1, 
da Amantia ad Apollonia, si trovano sei teatri antichi dei quali due assai grandi, sono 
vicinissimi l'uno all'altro, a circa un chilometro in linea retta. Questo fatto dimostra non 
soltanto la densitâ della popolazione, ma anche le sue grandi esigenze nei confronti degli 
spettacoli artistici. Risulta chiaro dunque che qui la vita anistica era notevol.mente intensa 
dai momento che nei teatri e negli odeon di Apollonia e di Klos, di Orico, di Butrinto 
o di Dyrrachio ed anche nelle arene dei giocbi di Bylis, Amantia e di altre cittâ, si davano 
costosi conceni e spettacoli per centinaia e migliaia di spettatori. 11 rispecchiamento della 
vi.ta musicalae attraverso una serie di pitture, di sculture e persino di monete di questi 
centri illirici raffori.a questa convinzione. Molti di questi rispecchiamenti anistici scopeni 
in Albania sono avvicenti per la loro bellezi.a e, se attentamente osservati, fanno vedere 
aspetti interesanti. A giusta regione si pensa che dai momento che queste pitture e sculture 
raffiguranti strumentisti, cantanti e danzatori dell'anticbitâ sono i riflessi di una realtâ 
di un tempo, essi presentano con veridicitâ alcuni aspetti della vita anistica del paese. 
Si pensa inoltre che l'esposizione di questi aspetti non avrâ preso spunto da motivi puramente 
ornamentali, ma da impulsi o da esigenze spirituali molto piu profonde. 

L'archeomusicologia albanese cerea di penetrare nell'oscuritâ dei millenni per in
dagare sul posto che occupava la musica nell'ambiente culturale e anistico di questo suolo 
e come veniva fusa nella vita quotidiana delia gente, delia culla fino alla tomba. Di giomo 
in giomo vengono estratti dai sottosuolo del paese, preziosi repeni che servono ad illuminare 
vari aspetti delia tradizione. Gli scavi archeologici continuano a riservare delle sorprese 
mettendo in mostra i lati sconosciuti della vita e dell'attivitâ progredita (lei nostri avi. 
Cosi gli archeologi albanesi hanno recentemente scoperti nel distretto di Fier alcuni strumen
ti musicali del genere idiofono. In precedeni.a erano state rinvenute solo raffigurazioni 
anistiche degli strumenti musicali (cioe raffigurati nelle pitture e nelle sculture varie), 
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ma non strumenti veri e propri che, nel maggior numero dei casi, se fatti di materia 
vegetale e di legno, non resistono a lungo al tempo, senza decomporsi, a causa della loro 
caducitâ. 

Facciamo qui una breve descrizione di alcuni strumenti rinvenuti a Bylis nella 
regione di Mallakastra (Albania sudoccidentale). 

Uno di questi ha la forma di un vassoio di bronza dalia superfficie piana, leggermente 
concavo al centro, dai diametro di 43 cm. Nel linguaggio musicologico questo strumento 
� conosciuto con ii nome onomatopeico di "gong". E' provvisto di un manico di ottone 
che consente allo strumento di essere appeso. Se colpito con una mazza, 10 strumento 
emette un suono fragoroso indeterminato, con risonanze prolungate e impressionanti. 

Sempre a Bylis � stata trovata una serie di "piatti" di rame, di varie dimensioni: 
ii loro diametro va da 36 a 39,5 cm. Al centro di una delle superfici hanno una specie 
di protuberanz.a di forma troncocilindrica. Battendo i "piatti" l'uno contro l'altro anche 
questi emettono risonanze con vibrazioni indefinite. 

L'impiego di questi strumenti dell'antichitâ nel paesi mediterranei � stato lar
gaaamente noto fin dai primo millennio precedente alia nostra era. In un primo tempo 
furono usati per scopi magici di buon auspicio sia nei templi sia altrove. Piu tardi furono 
utilizzati per fini artistici, soprattutto nelle rappresentazioni delie tragedie. 

Sempre a Bylis furono, inoltre, scoperti vari campanelli di forma quasi piatta, 
piegati a quadrangolari, lievemente curvi, piu o meno come queHi chiamati "troke" (cam
panacci) chi gli agricoltori e i pastori appendono al collo del bestiamente per seguire da 
lontano, attraverso ii loro suorio, i suoi movimenti durante il pascolo nelle foreste e nei 
boschi. Il nostro popoto ha tradizionalmente usato i campanelli per scopi pratici, ritualistici, 
ecc. Dello scopo pratico abbiamo pariato sopra. Lo scopo ritualistico si pub riscontrare 
invece nei riti delie feste nuziali di alcuni regioni nelle quali � stata ereditata la vea;hia 
usanza di ornare una bandiera rossa con vari campanellini in forma di sferette tagliate. 
Ancora piu evidente � Io scopo magico dell'impiego dei campanelli in alcune celebrazioni 
primaverili. A lungo andare questi avanzi di culti antichi finirono per perdere ii significato 
di un tempo. Oli studi mitografici hanno perb rilevato che i campanelli venivano inizialmente 
usati per scopi di buon auspicio, sia nei templi che sulle porte delie abitazioni (vale a 
dire non solo per invitare i fedeli o per avvisare che qualcuno � venuto ), sia oei vestiario 
degli uomini e oei colli del bestiame (dunque non semplicemente per un piacere estetico 
o per qualche motivo pratico, ma per allontanare la lettatura ed anche auspicare la fertilitâ ... ). 
Sotto questo ponto di vista sono interessanti alcuni campanellini rotondi scoperti nella 
fortezza di Dalmace (Albania settentionale) ed anche nel cimitero medievale del distretto 
di Kruja. L'impiego di questi campanellini che i nostri avi appendevano al collo � giunto 
sino ai nostri giorni oei caratteristici costumi di alcune regioni albanesi. Per quanto riguarda 
ii nome generico di "kembore" in albanese, non � stata spiegata con esattezza la sua 
etimologia. Per un lungo tempo si pensb che derivasse dal nomme delia regione italiana 
"Campania", dove secondo le affermazioni di un ecclesiastico medievale del VII secolo 
(Comenaeus Albus) serebbero sorti i primi campanili (nel IV secolo della nostra era). 
Ma Kurt Sachs non � stato d'accordo con quest'etimologie (vedi Reallexikon der 
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Musikalinstrumente - Berlin 1913, p. 705) secondo cui questo nome corrisponderebbe 
alia parola sanscrita "karkan". 

Continuando ad esporre i reperti archeologici citiamo i "sandali" (che in greco 
erano chiamati "kroupalon" e in latino "scabellum"), scoperti a Pojan di Apollonia. Questi 

"sandali" particolari che venivano calzati dai dirigenti degli strumentisti e dei gruppi corali, 

erano prowisti di piccoli sonagli di ottone, inseriti in speciali fonditure fra le suole, anch'esse 
di metallo, e servivano per rendere piu marcato ii ritmo delie melodie ed anche per dare 

ii segnale delia fine degli spettacoli. 
Particolare interesse per la·musicologia presenta un tipo di zufolo globulare scoper

to in una regione del Kosovo, vale a dire in una zona abitata dai dardani. Questo tipo 

di zufolo di terracotta avente la forma di una pera con vari buchi sulla superficie, si 
ritienne risalga all'ete Eneolitica (si trova al museo di Prishtina). 

Abbiamo dei dati secondo cui negii antichi centri abitati delia Myzeqeja esistevano 

·anche delie officine per la construzione di vari strumenti musicali comme ad esempio la 

bicula (in gr. "phrygian auloi", lat. "tibiae phrygiae"), l'organo acqueo (gr. "hydraulikon") 

ecc. Si ritiene anzi che i costruttori di questi strumenti erano uniti in associazioni. L'uso 
nei ginnasi, nei teatri e nelle arene dei giochi, di questi strumenti avanzati dai punto di 
vista tecnologico per l'antichitâ e, soprattutto la loro produzione nelle officine dei centri 
illirici, sono indubbiamente una delie testimonianze piu convicenti dell'antico sviluppo 

musicale. 
I monumenti di cultura e le scoperte archeologiche non sono l'unica fonte per 

indagare sull'antica tradizione musicale. Oltre â questi, anche ii culto delie muse insieme 
ad alcuni miti e ad altri elementi trasmessi di generazione în generazione, ci indicano 
quale peso avesse la musica nella vita dei nostri avi. Se dietro le figure dei personaggi 

mitici ed anche dietro la leggende tradizionali esiste una autentica veritâ, anche questi 

dati, sarebbero indiretti testimoni delie tradizioni culturali e artistiche. 
Molto diffuso era nell'llliria meridionale ii culto delia ninfe (le zana o le shtojzavalle 

nell'Albanesa odierne), che nell'immaginazione dei nostri avi avevano le forme di belle 

donne che cantavano e danzavano al chiaro di luna durante le notti serene, soprattutto 

nei prati i vicino alle sorgenti. Ad esse consacravano templi o sorgenti templi (ninfei) 

ed anche monumenti di vario tipo. Persino sulle facce delie monete coniate nelle zecche 
di Apollonia (nei secoli V-IV precedenti alia nostra era), sono raffigurate come emblema 

del culto locale, tre muse danzanti, intomo al fuoco dei Ninfeo. Oltre alle monete, sono 
state trovate oei centri abitati illirici anche molte sculture raffiguranti tre o piu muse 
prese per mano danzando. Esse erano considerate come figlie di Apollo ed erano venerate 
comme le protettici delie belle arti. Si pensa che dai loro nome deriva anche ii nome 
stesso delia musica. II noto albanologo tedesco J. Hahn, nella sua opera intitolataAlbaniSche 
Ş

_
tudien (pubblicata a Jena oei 1854), ha espresso ii parere secondo cui ii nome delia 

pianura di Myzeqe (nell'Albania sudoccidentale), abitata dai taulanti, deriverebbe dalla 
parola "musa". 

I nostri avi della sfera pastorale adoravano anche Pan come protettore dei pastori, 

delie greggi, dei pascoli, delle sorgenti ed anche come amante delia musica. Essi im-
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maginavano quest'essere mitologico dall'aspetto, grottesco, metâ uomo e metâ animale, 
cornuto e barbuto, dai corpo villoso e con gambe di capra. Quest'aspetto mostruoso incuteva 

terrore alia gente quando, comme si diceva, appariva nelle gole dei monti o nelle foreste. 

Secondo le leggende dell'antichitâ, Pan doveva essere molto dedito alia musica, 

anzi sarebbe stato lui ad inventare ii flauto policalamo ed e per questo, quindi che queşto 

strumento ha preso ii suo nome A.auto di Pan), ed anche il nome di una favolosa ninfa 

(Sirinx) da lui amata. A proposito di Pan possiamo citare anche una significativa leggenda 

sulla nostra antica tradizione. Plutarco (Plutarchi Charonensis: Omnia quae extant operum, 
red. Xylander MDXCIX - P/419) racconta che una nave egiziana solcava le acque del 

mar Jonio, quando verso il crepuscolo si avvicinava alla regione dei Caoni, sulla costa 

occidentale di Epiro, senti risonare una tuonante voce che chiamava per nome ii pilota 
della nave, raccomandandogli di dare la notizia, appena giunto presso ii lago di Butrinto, 
che fte morto ii grande Panft. Quando la nave arrivo vicino a Butrinto, ii navigante diede 

dalla poppa della nave la triste notizia, in seguito alia quale si sentirono arrivare urla di 

disperazione. Secondo Plutarco ci6 sarebbe awenuto al tempo dell'imperatore Tiberio ii 
quale sarebbe rimasto sconvolto nell'apprendere questa notizia ed avrebbe spedito in quella 
regione una commissione composta da scienziati scelti per indagare sull'accaduto. Si diceva, 

fra l'altro, che la morte di Pan preannuniziava ii tramonto del paganesimo. Ma quale era 
In realtâ la sostanza di questa leggenda? Molti studi sono stati condotti e pubblicati a 
questo riguardo da mitografi vari che hanno cercato di penetrare ii significato. PercM la 

notizia della morte di Pan doveva essere data proprio vicino a Butrinto? PercM, si pensa, 

che proprio li avevano la residenza le muse, le protettrici delle arti, insieme alle quali 

Pan viene raffigurato in molti monumenti epigrafiei. La scienza filologica, studiando ii 

nome di Pan, Io fa derivare dalla radice sanscrita ftpaft che significa �edereft, asservare, 

cosi come ii pastore vigila ii gregge. La parola "paft ha Io stesso significato anche nell'attuale 

lingua albanese ed e quindi identica. 

Ed ora alcune osservazioni suppletive. Esaminando gli strumenti musicali dei quali 
abiamo pariato, con i criteri dell'organografie comparative, possiamo vedere che essi sono 

assai simili agii strumenti di alcuni popoli mediterranei dell'antichita ed anzi anche piu 

lontani. Questa somiglianza e piu che naturale nelle condizioni e nelle circostanze della 
vita dei nostri avi, nei loro territori, bagnati (specie quelli costieri), dalle alte e basse 
maree mediterranee, dove s'incrociavano le principali vie dell'antichitâ fra Est ed Ovest. 

II mare Mediterraneo che giustamente e stato chiamato la ftculla della civiltâ" ha svolto, 

com'e noto, per migliaia di anni consecutivi ii ruolo di mediatore fra le esperienze culturali 
e artistiche dei vari popoli che vivevano sulle sos te dei tre continenti tutt'intorno a questo 
bacino. Quella splendida civiltâ che fiori per mezzo di reciproci rapporti e scambi, e quindi 

considerata come una simbiosi costituita dei contributi dei vari popoli. Sono ormai tramon

tati i punti di vista romantici di quegli scienziati i quali credevano che la cultura originale 
di questi popoli fosse qualche cosa di assolutamente omogeneo. Di questo fenomeno della 

civiltâ mediterranea facevano parte anche gli illiri i quali non potevano svilupparsi senza 

l'aiuto dei rapporti con gli altri popoli. Si sa che la formazione e Io sviluppo di qualsiasi 

tradizione passano attraverso complicati processi. Si sa inoltre che una popolazione arretrata 
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e priva di esperienz.a, non puO assorbire ad un tratto Io sviluppo tecnico e culturale di 
un popolo piu progreditO. Cosi nemmeno la musica puO essere trasmessa di punta in 
piedi da un popolo sviluppato ad un popolo arretraio, poich� essa richiede condizioni 
adatte per fiorire, richiede, possiamo dire, il clima favorevole e il terreno spianato. I 
contatti e gli scambi degli illiri con i loro vicini che vivevano nella penisola Balcanica o 
in quella Appennina, hanno avuto eome risultato l'influenz.a subita e la necessitâ di ricevere 
da loro tutto l'occorrente, specie in alcune cittâ costiere dove era concentrata la vita 
culturale del paese ed erano state create le condizioni favorevoli per la fioritura anistica. 
Le influenze e le ricezioni erano perO reciproche e non di altro tipo. Oltre a questo i 
popoli non accettano ciecamente ciO che non gli si addice. La storia dell'ane e delia 
cultura mondiale � piena di esempi di scambi e perei() la scienz.a musicologica ormai non 
ticne conto dei pregiudizi d'alcuni puristi compreso i "greco-inaniaci" come li bollava 
Catono (Origines, I, 1), che vedono origine greco dappenutto e a detrimento dell'ane 
illirico, quella dei traci ecc. 

L'ane e la cultura degli illiri sorprendono Io studioso sotto molti punti di vista. 
I tratti delia loro arte, a quanto pare, si distinguono notevolmente dallo standard greco
romano sia per alcune peculiaritâ delia forma delie opere sia per ii loro contenuto. Quando 
le legioni romane invaserO' l'Illiria meridionale dopo moltissimi sanguinosi combattimenti, 
gli illiri avevano giă le loro tradizioni plurisecolari. Roma voleva naturalmente la totale 
sottomissione degli illiri, ma questi resistettero, n�n furono annientati restarondo intrepidi 
contro il processo di assimilazione. La loro ferma re�istenz.a contro il giogo delia super
potenza di quel tempo non fu espressa solo con rivolte armate, ma anche attraverso la 
sfera delia cultura materiale e spirituale, attraverso creazioni originali che sono uno dei 
fenomeni piu interessanti delia soppravivenzia dei nostri avi. 

Si crede che l'origine del gong sia l'Estremo Oriente dove sono state individuale 
le piu antiche tracce di questo strumento. Di lâ, attraversando I' Asia occidentale, il gong 
si diffuse in Africa e in Europa fin dai primo millennio precedenta alia nostra era. Mentre 
per i "piatti" di rame si pensa che la loro culla sia stata nella regione uralo-caucasica. 
Da questa regione si sono poi diffusi, attravaerso il Medio Oriente, in Africa ed anche 
nella penisola Balcanica passando in Italia dalia riva orientale dell' Adriatico, insieme ai 
culti di alcune divinitâ pagane (Cibele, Demetra, Dionisio, le baccanti, ecc.) Nel vecchio 
Testamento (vale a dire nella Biblia) questo strumento viene citato con il nome di "Zilzebin" 
che il savante illirico Gerolamo Eusebio (quano secolo dell'era volgare) aveva tradotto 
con il nome di "Kymbal" o "Kimval". Questo nome viene menzionato 12 secgli piu tardi 
dai nostro antico scritore Gjon Buzuku nella forma di "Cimbal" (Vedi ii "Messale" XLIV). 

Persistendo sulla questione delia circolazione degli strumenti musicali da un paese 
all'altro attraverso le peregrinazioni e il traffico, rileviamo che qualunque sia stata la 
loro origine, dai momento che anche in Albania venivano largamente usati, legandosi 
strettamente con la vita quotidiana delia gente del paese, si puO affermare senza timore 
che essi erano una parte integrante delia cultura di questo paese. Significativo � il fatto 
che i suddetti strumenti sono stati trovati nei ruderi di una basilica paleocristiana del V 
secolo delia nostra era. In quel tempo erano stati chiusi i templi pagani insieme ai teatri, 



gli odeon e le arene dei giochi. Allora ii clero cristiano non ammetteva questi strumenti 
nei suoi ambienti, anzi cercava perfino di vietare ad ogni costo l'uso di questi "avanzi 
pagani". Ma nonostante i di vieti, le ordinanze, le minacce e gli anatemi del clero, ii 
popolo non abandono i suoi strumenti tradizionali. 

Queste scoperte archeomusicologiche che contengono molteplici valori culturali, 
se riusciamo a comprendere ii loro vero significato, aiutano a conoscere sia gli usi e i 
costumi dei nostri avi, sia le loro tendenze artistiche, le loro manifestazioni e i loro diver
timenti, i loro culti e le loro celebrazioni. Aiutano inoltre a conoscere anche i loro rapporti 
con gli altri popoli. Insomma, aiutano a conoscere ii loro antico sviluppo e la stessa 
ininterrotta continuitâ delia tradizione etnicoculturale. 
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