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1. So spen sio ne al l’a scol to

Quan do Hus serl parla dell’epochè ci mette su bi to in guar dia dal l’as si mi lar la con ciò che essa non è. Que sta esi‐ 
gen za de fi ni to ria è com pren si bi le al l’in ter no di una sto ria della fi lo so fia che della so spen sio ne del giu di zio ha fatto
un ba luar do della so spen sio ne della ri cer ca, del l’in da gi ne sul reale e, quin di, in de fi ni ti va, por ta tri ce di un certo
scet ti ci smo. «Fa cen do que sto, come è in mia piena libertà di farlo, io non nego que sto “mondo”, quasi fossi un
so fi sta, non metto in dub bio la sua esi sten za, quasi fossi uno scet ti co»,1 scri ve Hus serl. Non vi sono, quin di,
ade sio ni allo scet ti ci smo, non è scet ti co (Skep ti ker) chi agi sce così; non si trat ta nean che di so lip si smo o di scor si
da so fi sta (So phi st) che mi ra no a bloc ca re la ri cer ca. Quel lo che av vie ne è sem pli ce so spen sio ne del giu di zio. Il
mondo (Welt) c’è. Non metto in dub bio la sua esi sten za (ich be z wei fle ihr Da sein nicht), ma, piut to sto, «eser ci to
l’epochè “fe no me no lo gi ca”».2 L’e ser ci ta re (üben) è il verbo chia ve per la fe no me no lo gia – e in par ti co lar modo
per una fe no me no lo gia del l’a scol to. Il met te re tra pa ren te si (ein klam mern) è un me to do (Me tho de der Ein klam‐ 
me rung), è un ri dur re (re du zie ren), che è sot trar re qual co sa. È, per dirla con Mer leau- Ponty, un ri tro va re lo stu‐ 
po re che ab bia mo di sim pa ra to ad av ver ti re.3 Il me to do, la pra ti ca dell’epochè, quin di l’e ser ci zio, è qual co sa di
ben pre ci so. Al lo ra «[…] tutto il tra scen den te (ciò che non mi è im ma nen te men te dato) va prov vi sto di un in di ce di
nullità, cioè la sua esi sten za, la sua validità, non va posta come tale ma, al più, come fe no me no di validità».4 Ciò
che non è im ma nen te men te dato (im ma nent Ge ge be ne) va posto, fis sa to (an se tzen) come fe no me no di validità
(Geltungsphänomen). L’in da gi ne, quin di, si li mi ta a ciò che è dato im ma nen te men te: la base è l’im me dia to. Nella
per ce zio ne, per tan to, ciò che sen tia mo di ret ta men te e non il con te sto – o una ri- co stru zio ne del l’a scol to at tua to –
si pro pon go no come am bi to d’in da gi ne. Il di scor so così de li nea bi le non è estra neo allo stes so Hus serl, non solo in
quan to, come ve dre mo, molta della fe no me no lo gia da lui di scen den te si è de di ca ta al l’a scol to, ma anche perché è
lo stes so Hus serl che ne ri por ta nu me ro si esem pi.5

Ef fet ti va men te oltre che in Er fah rung und Ur teil, dove, nel pre sen ta re la presa ei de ti ca at tua bi le nel l’a scol to,
parla di unità che si co glie nel flui re della per ce zio ne,6 Hus serl fa esem pi sul e con il suono. «Con» perché lo
scopo è tut t’al tro (ad esem pio de scri ve re l’in va rian te nelle va ria zio ni) e «sul» quan do, piut to sto, sem bra de di car si
ad una fi lo so fia del suono pro pria men te detta. Ciò che si deve fare è il di ri ger si al suono come cosa im ma nen te
dove «il con te nu to fi si co “suono” è pre sen te nella per ce zio ne fe no me no lo gi ca ri dot ta come “cosa” im ma nen‐ 
te».7 Ecco, al lo ra, che il suono (Ton) mo stra un con te nu to fi si co (phy si sche In halt) che nella per ce zio ne fe no me‐ 
no lo gi ca ri dot ta (in der re du zier ten phänomenologischen Wahr neh mung) è pre sen te come cosa im ma nen te
(im ma nen tes Ding).

Que sta, l’o pe ra zio ne che attua un’epochè del l’a scol to. Ri dur re il suono a ciò che è pu ra men te im ma nen te. Il
suono che si pre sen ta nella sua im me dia tez za va ac col to per far emer ge re l’e spe rien za con stu po re.8

2. Un esem pio acu sma ti co
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Pier re Schaef fer ci con se gna esem pi che, emer gen ti da una pra ti ca ef fet ti va e con cre ta, pos so no co sti tui re va li de
prove all’epochè fe no me no lo gi ca nel l’a scol to. Il padre della mu si que concrète nel Traité des ob je ts mu si caux
parla di ascol to ri dot to (écoute réduit),9 ri pren den do pro prio la ter mi no lo gia fe no me no lo gi ca. L’og get to so no ro
(objet so no re) è in ten zio na to in modo del tutto par ti co la re e ciò che ne de ri va è un ascol to che to glie il con te sto
per estra po lar ne le ca rat te ri sti che pro prie. L’objet so no re «è de fi ni to come il cor re la to del l’a scol to ri dot to: non
esi ste in sé […]. È un’unità so no ra per ce pi ta nella sua ma te ria, sua con si sten za pro pria, sue qualità e sue di men‐ 
sio ni per cet ti ve pro prie».10 Schaef fer nello spe ci fi co ci parla di mu si ca acu sma ti ca e della sua attualità (actualité
d’une expérience an cien ne).11 Nel l’e spe rien za acu sma ti ca ciò che sen tia mo è puro suono, puro nel modo in cui
è suono de con te stua liz za to. Il ter mi ne in di ca un udire senza ve der ne le cause pro dut ti ve. In par ti co la re ri man da agli
al lie vi di Pi ta go ra che si dice as si stes se ro alle le zio ni senza poter ve de re il mae stro a causa di un velo che lo avreb‐ 
be co per to. Il suono, al lo ra, di vie ne «sem pli ce suono»: è suono così per ce pi to. Il di scri mi ne sta pro prio nel l’ag‐ 
get ti vo per ce pi to. È l’at to del l’a scol ta to re che mira ad un par ti co la re re ce pi re, che, ri cer can do le con si sten ze pro‐ 
prie del suono, mette in gioco una ri cer ca au di ti va che metta tra pa ren te si (entre parenthèses) il con te sto. Per
Schaef fer, quin di, la ri du zio ne fe no me no lo gi ca si può at tua re nel l’a scol to nel modo in cui eli mi nia mo il con te sto.

I suoni che in con tria mo nel quo ti dia no sono suoni con una loro con si sten za per cet ti va e fi si ca, la voce del canto è
suono e tutti i suoni che udia mo du ran te l’e se cu zio ne di una sin fo nia nella loro im ma nen za sono suoni.12 Quan do
però li ascol tia mo so spen den do le re la zio ni abi tua li, ciò che ci resta è l’a scol to ri dot to o, po trem mo dire,
un’epochè au di ti va. Molti au to ri hanno de scrit to la dif fe ren za tra ascol to mu si ca le e ascol to quo ti dia no – quin di, in
de fi ni ti va, tra suoni e ru mo ri13 – pro prio in virtù di que sta re la zio ne. L’a scol to che mette fuori gioco, real men te, le
cause, ov ve ro de fi ni bi le come un ascol to ico ni co, in cui le com po nen ti con te stua li della pro du zio ne so no ra sono ri‐ 
dot te al mi ni mo e l’at ten zio ne è ri vol ta spe ci fi ca ta men te al suono, dove, an co ra, que sta per met te di estra po la re
l’og get to so no ro dalle re la zio ni in di ca li e se man ti che, quin di dal suo con te sto di si gni fi ca to – che si con trap po ne a
quel lo in di ca le, che, di con tro, ri cer ca e in clu de le cause14 – è at tua bi le anche nei con te sti or di na ri. In quel li che
con si de ria mo ru mo ri o suoni non si gni fi can ti pos sia mo con cen trar ci sulle proprietà per cet ti ve pro prie ed è lì che si
in ne sca un tipo di ascol to che di sto glie, mette fuori gioco e di sin stal la l’or di na rio per far emer ge re l’e spe rien za del
suono ri dot to a «cosa im ma nen te».

3. Fe no me no lo gia con tem po ra nea: ascol to di sin te res sa to e di stra zio ni

Quan do ci se dia mo e ascol tia mo un brano mu si ca le ci con cen tria mo di ver sa men te da quan to av vie ne quan do sen‐ 
tia mo ru mo ri e suoni or di na ri. Que sto è quel lo che, sep pu re con dif fe ren ze, so sten go no Don Ihde e Mikel Du fren‐ 
ne. Que st’ul ti mo ne L’oc chio e l’o rec chio15 rie la bo ra una fe no me no lo gia del corpo come, in de fi ni ti va, ri vol ta ad
un a prio ri ma te ria le. L’a na li si cul mi na in una fe no me no lo gia della carne (chair), che è anche carne so no ra.16 Du‐ 
fren ne nel di stin gue re tra suoni e ru mo ri in tro du ce una ti po lo gia d’a scol to par ti co la re: l’ascol to di sin te res sa to.17

Se una dif fe ren za tra suoni e ru mo ri c’è la si può rin trac cia re nel modo in cui sono dati al sog get to e, quin di, in cui
li si ascol ta. «Il ru mo re, in fat ti, ci al ler ta e ci spin ge, di so li to, a sco pri re la sua sor gen te e a com pren de re il suo
mes sag gio: il bron to lio del tuono è l’an nun cio della tem pe sta, il colpo di fi schiet to è un vi gi le che mi in ti ma di fer‐ 
mar mi, il grido è un uomo in pe ri co lo, lo posso aiu ta re?».18 Il ru mo re ha un rap por to di ret to con l’og get to dal
quale «si stac ca» giun gen do mi e par lan do mi del l’og get to – o, in ag giun ta, del l’e ven to – dal quale è sorto. Ma i
suoni? Ecco la que stio ne sem bre reb be del tutto di ver sa per i suoni. «Per espe ri re la carne del so no ro è ne ces sa rio
ab ban do na re per un mo men to la po si zio ne di un sog get to che si pone op po nen do si a un am bien te al quale rea gi‐ 
sce, che è at ten to al suono solo per l’in for ma zio ne che ne ri ce ve».19 Du fren ne uti liz za an co ra i ter mi ni chia ve per
una se mio ti ca mu si ca le a cui prima ac cen na va mo. Il ru mo re man tie ne un rap por to in di ca le nel modo in cui è por‐ 
ta to re d’in for ma zio ne. Que sto ci parla e ci co mu ni ca in for ma zio ni, ov ve ro ha una re la zio ne con il con te sto di si gni‐ 
fi ca to. Dal l’al tra parte, in ve ce, «è ne ces sa rio che l’a scol to ri nun ci a rin via re il suono alla sua sor gen te o, al me no,
che la sor gen te non gli sia pre sen te se non per il fatto di dare corpo al suono».20 L’a scol to di sin te res sa to lo è in
virtù del non in te res se che ri ce ve il con te sto se man ti co. «Dare corpo al suono» ri man da al l’in ten zio ne per cet ti va
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delle qualità pro prie che il suono pre sen te reb be e che – per que st’im po sta zio ne – l’or di na rio rap por to tra og get ti
ci na scon de reb be nel modo in cui ci di strar reb be dal suono in sé. L’a scol to del suono si fo ca liz za su que sto e sulla
sor gen te, in quan to que sta può dare corpo al suono, «e non perché me dian te il suono essa lanci un mes sag gio, in
modo che la sua pre sen za non na scon da la pre sen za del suono, che viene al lo ra af fer ra to e ascol ta to per se stes‐ 
so».21 Pos sia mo at tua re un ascol to così de fi ni to in modo or di na rio ma per Du fren ne, come di ce va mo, que sto è
me dia to dai suoni – come con trap po sti ai ru mo ri – e, per tan to, dalla mu si ca. «Per ot te ne re que sta con ver sio ne
del l’a scol to sem bra pro prio che la me dia zio ne della mu si ca sia in di spen sa bi le. Essa di spo ne a un ascol to di sin te‐ 
res sa to dei suoni pro dot ti ar ti fi cial men te, la cui sola ra gion d’es se re sta nel l’es se re ascol ta ti».22 Per tan to la di stin‐ 
zio ne qui sem bra ri sie de re nella dif fe ren za pro pria del l’og get to (suono o ru mo re) e del sog get to che pre sta ascol‐ 
to. Ep pu re anche i ru mo ri pos so no es se re in se ri ti in pro get ti che de fi ni rem mo mu si ca li. Du fren ne lo ri co no sce e se,
quin di «la mu si ca oggi in te gra i ru mo ri»,23 que sto si gni fi ca che «il ru mo re può es se re pro mos so alla dignità del
suono nella mi su ra in cui sia chia ma to a in se rir si tra i suoni»24 e, di con se guen za, è plau si bi le anche che «il suono
può es se re re sti tui to alla sua na tu ra di ru mo re nella mi su ra in cui sia de strut tu ra to».25 Que sto ri sul ta di estre mo in‐ 
te res se in virtù del fatto che Du fren ne co sti tui sce un qua dro fe no me no lo gi co in cui l’e spe rien za del mo vi men to
dallo sta tus di suono a quel lo di ru mo re è data, sì ad una modalità per cet ti va, ma in virtù delle mo di fi ca zio ni pro‐ 
prie del l’og get to che vanno a com por re, così, un ri sul ta to dif fe ren te.26 Que sta possibilità di oscil la men to si pone
come pri ma ria in una fe no me no lo gia del corpo che vo glia ri de sta re il ruolo as so pi to della carne. Ef fet ti va men te per
Du fren ne la si ne ste sia si pone come fon da men to per cet ti vo nel modo in cui essa è espe rien za on to lo gi ca e non
sog get ti va o psi co lo gi sta.27 Tut ta via, per quan to una fe no me no lo gia della carne debba di ve ni re un’on to lo gia della
carne, alla fine l’am bi to si ne ste ti co a cui ci si ap pel le reb be resta un am bi to enig ma ti co che Du fren ne de fi ni sce
come pos si bi le e vir tua le. Tat ti le e so no ro, ad esem pio, si uni sco no al vi si vo in quan to vir tua li, senza, quin di, es se re
sen ti ti o vi sua liz za ti. Que sto è ciò che è suf fi cien te affinché vi siano si ne ste sie.28 L’am bi to del vir tua le, del pos si bi le,
de ter mi na il luogo d’in con tro dei sensi che in de fi ni ti va è un luogo del ri chia mo tra i sensi.29 Non è solo una fe no‐ 
me no lo gia fran ce se a darci spun ti in que sta di re zio ne ma, piut to sto, la si tua zio ne si com pli ca e strin ge in tor no al nu‐ 
cleo che si sta de li nean do, se pun tia mo l’at ten zio ne verso quel la ame ri ca na. Don Ihde30 pro po ne tesi si mi li. Nel
de li nea re una ti po lo gia di ascol to come stia mo cer can do di evi den zia re, ta ci ta men te di stin gue tra suoni e ru mo ri
pro prio come Du fren ne. È vero che l’au to re fran ce se aveva letto Ihde – in par ti co la re nella prima edi zio ne del
testo qui in esame – ma non si può par la re di sem pli ce in fluen za quan to, piut to sto, pro spet ti ve di ver se su una strut‐ 
tu ra di senso che basa lo stes so me to do. Ihde si ri vol ge al l’a scol to con fron tan do si con le me ta fo re spa zia li, così
come sono com bat tu te nel corso del libro. Quel lo che emer ge è una dif fe ren za tra la mu si ca come or ga niz za zio ne
di suoni di fron te alla quale l’a scol ta to re perde l’in te res se spa zia le – il ri con dur li alla fonte – e l’uso quo ti dia no che
in ve ce con si ste in ri ce zio ne e iden ti fi ca zio ne delle fonti so no re.31 L’a scol to però non si di stin gue reb be solo per una
po stu ra au di ti va del sog get to. Quel lo che emer ge – raf for zan do la dif fe ren za tra ascol to mu si ca le e eve ry day life
– è un’on to lo gia del so no ro. Come per Du fren ne non è solo il rap por to sog get to- og get to a de ter mi na re la ti po lo‐ 
gia d’a scol to, dove il suono in ten zio na to co sti tui sce l’a scol to – e, quin di, le dif fe ren ze tra ascol ti. Al con tra rio è
anche la di re zio ne og get to- sog get to che mette in fun zio ne la pra ti ca d’a scol to. Il ter mi ne «pra ti ca» forse è fuor‐ 
vian te in quan to ri man de reb be, ap pa ren te men te, alla pro spet ti va del sog get to da cui ri sul te reb be una pra xis og‐ 
get tua liz zan te. In ve ce ciò che emer ge con forza è il darsi del l’og get to, quel la Selbst ge ge ben heit a cui si può
«solo» ri spon de re. Ma am be due si spin go no oltre ar ri van do ad un’on to lo gia del l’u di ti vo. Suoni e ru mo ri sono in‐ 
trin se ca men te di ver si e, ri spet ti va men te, lo sono anche i re la ti vi ascol ti.

La mu si ca ri chie de un ascol to at ten to e im mer si vo. Que sto si gni fi ca com ple to as sor bi men to ma anche fragilità
(fra gi li ty). La fragilità della mu si ca ri sie de pro prio qui: l’a scol to può es se re di strat to da ru mo ri o suoni inat te si;32

di con tro i suoni quo ti dia ni – e i ru mo ri – sono im pie ga ti per usi vari e, quin di, hanno una loro praticità. Ora l’e‐ 
sem pio della mu si ca con cre ta, in que st’ot ti ca, non sem bre reb be tro va re vita, come, in ve ce, ab bia mo visto con Du‐ 
fren ne. Essa non sa reb be mu si ca. Siamo in que ste pa gi ne in cui vi è una vera e pro pria «me ta fi si ca della mu si ca».
Il ru mo re è ciò che di strae dal l’a scol to. Non è l’in ten zio ne e l’«or ga niz za zio ne del suono» che co sti tui sco no la mu‐ 
si ca ma una loro na tu ra che potrà es se re giu sti fi ca ta in cri te ri di tono, tim bro e vo lu me. Se il ru mo re di strae il no‐ 
stro ascol to della nona sin fo nia, da van ti ad una com po si zio ne con cre ta sa ran no al cu ni ru mo ri in ter ni a di strar ci? sa‐ 
ran no, in ve ce, quel li ester ni op pu re ver ran no crea ti va men te in se ri ti nella com po si zio ne una volta com pre sa la ti po‐ 
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lo gia di ese cu zio ne? Po trem mo piut to sto par la re di una fe no me no lo gia della di stra zio ne come modo di dis- ar ti co‐ 
la re l’a scol to mu si ca le. L’a scol to mu si ca le so spen de l’or di na rio dove, però, que st’ul ti mo può fare ir ru zio ne – sia
nel modo in cui un suono av vie ne e ci di strae in de ro ga bil men te in virtù della glo bal pre sen ce of sound, sia nel
modo in cui ri vol gia mo l’at ten zio ne ad un par ti co la re che di sto glie il focus sulla presa fluen te del me lo di co – e,
così, ri pren de re posto. Que sto porta a par la re di fragilità del mu si ca le. Pos sia mo tut ta via go de re degli aspet ti pro‐ 
pria men te mu si ca li del cir co stan te in modo da co sti tui re l’ascol to mu si ca le. Ov via men te que sta let tu ra porta alla
sco per ta della vasta sonorità del mondo, e, al lo ra, in que sto senso vi è una so spen sio ne del l’at teg gia men to na tu ra‐ 
le. Ihde poi, in linea con una ri cer ca sulle tec no lo gie, parla del l’a scol to in cuf fia in cui il sog get to si iso le reb be. Ef‐ 
fet ti va men te l’in da gi ne sulle tec no lo gie ri pro dut ti ve cerca di ga ran ti re un ascol to sem pre più privo di ru mo ri ester ni
e, quin di, cerca di far fron te alla fragilità della mu si ca, pro cu ran do, in tor no, un re la ti vo si len zio.33 Anche Hei deg ger
dif fe ren zia gli ascol ti ri ba den do che il suono ci parla della cosa a cui è, ine vi ta bil men te, le ga to. La cosa, quin di, si
pre sen ta fa cil men te at tra ver so i sensi. Non sen tia mo il ru mo re che ci giun ge come og get to so no ro pro prio ma,
piut to sto, come le ga to a qual co s’al tro. Hei deg ger cri ti ca al cu ne im po sta zio ni per le quali la cosa è ciò cui al cu ne
proprietà ri man da no: la so stan za degli ac ci den ti. La so stan za, al lo ra, come usato dal pen sie ro greco in avan ti, si ri‐ 
fe ri sce a ciò che «sta sotto». Il greco hypokéimenon, tra dot to dal la ti no sub stan tia, in di ca, ap pun to, ciò che sta
sotto. Pos sia mo, inol tre, ar go men ta re nei con fron ti della cosa come «l’unità d’un mol te pli ce di dati sen si bi li».34

Però la «pre te sa, in fat ti, che nella ma ni fe sta zio ne delle cose noi in co min cia mo col per ce pi re [ver neh men], in nan zi‐ 
tut to e pro pria men te, un pre sen tar si di sen sa zio ni – ad esem pio di suoni e di ru mo ri – è priva di fon da men to. Ciò
che udia mo [hören] è la tem pe sta che si bi la nel ca mi no, il rombo del tri mo to re, la Mer ce des nella sua evi den te
diversità dalla Adler. Ciò che ci è più vi ci no non sono le sen sa zio ni [Em p fin dun gen], ma le cose stes se [Dinge
selb st]. In casa udia mo sbat te re la porta, e non udia mo mai sen sa zio ni acu sti che o anche solo sem pli ci ru mo ri».35

La cosa ri sie de in se stes sa e noi vi ac ce dia mo. Pos sia mo par la re di un’u nio ne di ma te ria (Stoff) e forma (Form),
ma Hei deg ger ci mette in guar dia anche da que sta con ce zio ne della cosa come «ma te ria for ma ta».36

«Ciò che dob bia mo fare è ri vol ger ci al l’en te [Seien den], pen sar lo nel suo es se re [Sein], ma in modo tale da la‐ 
sciar lo ri po sa re da se stes so nella sua es sen za [Wesen]».37 Ad den trar si in que st’a na li si di sto glie reb be l’at ten zio ne
dal fil rouge che at tra ver sa pen sa to ri dif fe ren ti e che si sta de li nean do. Hei deg ger ci dice che dob bia mo ascol ta re
astrat ta men te per non udire il con te sto da cui il suono emer ge e di cui ci parla. «Per poter udire un sem pli ce ru‐ 
mo re dob bia mo non udire [weghören] le cose, di sto glie re [ab zie hen] da loro il no stro orec chio, cioè ascol ta re
astrat ta men te [ab strakt hören]».38

Come ab bia mo visto la que stio ne di un ascol to in te res sa to alle fonti si con trap po ne al l’a scol to che, lo si chia mi
mu si ca le o ar ti sti co, ri cer ca le ca rat te ri sti che pro prie che ap par ten go no allo stes so di sat ti van do, mo men ta nea men‐ 
te, il con te sto di si gni fi ca to.

4. Hei deg ger e il di bat ti to sulla fonte

Quel lo che ab bia mo rag giun to con l’ul ti ma tappa del per cor so sopra de li nea to ci ha con se gna to un’al tra que stio ne
di im por tan za non in dif fe ren te. In che modo, al lo ra, sen tia mo at tra ver so i sensi le cose? Pren dia mo per esem pio la
voce. Se qual cu no ci grida in una stan za di pic co le di men sio ni è pro ba bi le che non avre mo al cu na difficoltà a sen‐ 
tir lo; se quel lo stes so suono lo ri ce via mo im mer si nel l’ac qua o nel mezzo di una tem pe sta, ve dre mo che en tre ran no
in gioco altre com po nen ti a cui prima non ave va mo dato at ten zio ne. Nel primo caso, nel l’ac qua, avre mo una
velocità di pro pa ga zio ne del suono di ver sa da quel la del l’a ria, da cui ne con se gue una per ce zio ne dif fe ren te. Il
mezzo dove il suono viene pro dot to o re ce pi to mo di fi ca la sua emis sio ne o ri ce zio ne. Nel se con do avre mo
difficoltà nel per ce pir lo: il forte vento, ad esem pio, renderà la ri ce zio ne dif fi ci le e l’e mis sio ne dovrà es se re am pli fi‐ 
ca ta perché un qual che ri sul ta to abbia esito. Per tan to oc cor re do man dar si dove sia il suono. È nel l’og get to? Nelle
orec chie del sog get to che lo ascol ta? Op pu re nel mezzo di tra smis sio ne, visto che alla radio, sot t’ac qua o al l’a per‐ 
to avre mo ri sul ta ti di ver si? Che cosa ve ra men te sen tia mo? Se Hei deg ger ci ha detto che nel rom ba re del mo to re
sen tia mo di ret ta men te la mac chi na è in te res san te no ta re come egli non venga men zio na to quan do Di Bona e San‐ 
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tar can ge lo ne Il suono. L’e spe rien za udi ti va e i suoi og get ti, pro pon go no tre modalità in ter pre ta ti ve per la per‐ 
ce zio ne della fonte so no ra.39 La prima è quel la di ret ta, a cui Hei deg ger sem bre reb be ascri vi bi le: ciò che sen tia mo
sono di ret ta men te le fonti so no re. Usia mo i suoni per muo ver ci quo ti dia na men te, ri man dan do que sti a delle sor‐ 
gen ti ben iden ti fi ca bi li. I suoni sono in ten zio na ti di ver sa men te nel modo in cui il vis su to (Er leb nis) co sti tui sce il rap‐ 
por to in ten zio na le con essi.

I suoni privi di si gni fi ca to, inol tre, hanno un va lo re ben dif fe ren te da quel li ric chi di si gni fi ca to. E que sti lo sono in
virtù della loro na tu ra: ca rat te ri sti che che non gli ab bia mo im po sto noi ori gi na ria men te la prima volta che li ab bia‐ 
mo in con tra ti, ma que sto avere o meno si gni fi ca to si è for ma to e dif fu so come una ca te na, un fondo re si dua le nella
co scien za per ci pien te, e si per pe tua e con so li da nel ruolo che con ti nua no ad avere. Pren dia mo ad esem pio un ca‐ 
mion che ci sta rag giun gen do ad alta velocità da die tro le no stre spal le. Il forte ru mo re ci spaventerà e, col le gan do
que sto ad un pe ri co lo, sa re mo por ta ti a spo star ci im me dia ta men te. Que sto perché ab bia mo im pa ra to a ri co no sce‐ 
re la re la zio ne rombo del mo to re- ca mion e a espe rir la come pe ri co lo sa.40 Ma non è ne ces sa rio es se re in ve sti ti da
un ca mion per com pren de re che que sto è pe ri co lo so, per tan to non è stato per no stra co no scen za di ret ta. Le ana li‐ 
si di Hei deg ger pos so no es se re già ascri vi bi li ad una fi lo so fia del suono, pro prio perché ne con di vi de il ruolo chia‐ 
ri fi ca to re di quel lo che quo ti dia na men te diamo per scon ta to perché, im mer si nel l’o cea no di suoni, ab bia mo sva lu‐ 
ta to.

La po si zio ne de ci sa men te con tra ria ad Hei deg ger pro po ne una vi sio ne in di ret ta: ciò che sen tia mo sono suoni, poi,
in un se con do mo men to, le fonti so no re. Que sta vede le sue ra di ci già in Geor ge Ber ke ley che, per muo ve re con‐ 
tro il ma te ria li smo, sviluppò una teo ria della per ce zio ne idea li sta per la quale non ci si può af fi da re a nulla di con‐ 
cre to per cui – scopo della sua ana li si – ci si deve af fi da re a Dio come unico ga ran te del reale. Egli so ste ne va che
nel l’at to per cet ti vo sia solo il suono a rag giun ger ci e non un’in for ma zio ne sul l’og get to a cui ri man de reb be la pro du‐ 
zio ne so no ra. L’in for ma zio ne prin ci pa le si esau ri sce in un suono che, sol tan to in un se con do mo men to, potrà es se‐ 
re ri con dot to ad una fonte. Solo gra zie al l’e spe rien za che ci ha edu ca ti a col le ga re un suono ad una fonte, e non
per il suono stes so, in di vi due rem mo la fonte. «Per quan to io senta una varietà di suoni, non si può dire che oda le
cause di quei suoni»,41 scri ve Ber ke ley, dove cause, ov via men te sta per fonte so no ra. Non è cosa che si possa
fare con i sensi poiché «[…] i sensi non per ce pi sco no nulla se non im me dia ta men te, perché non fanno in fe ren ze.
Perciò la de du zio ne di cause […] spet ta esclu si va men te alla ra gio ne».42 Quin di per ce pia mo suoni im me dia ta men te
men tre le fonti po tran no es se re rin trac cia te solo in un se con do mo men to, e con l’au si lio della ra gio ne. L’a na li si di
Ber ke ley muove da uno stret to em pi ri smo: a parte le qualità sen si bi li non c’è nien te di sen si bi le da per ce pi re di ret‐ 
ta men te. Solo l’e spe rien za ci educa a ri co no sce re le fonti so no re, quel lo che im me dia ta men te per ce pia mo sono
solo suoni. Po si zio ne si mi le è quel la di Ber trand Rus sell che nel ca pi to lo quin to della sua opera I pro ble mi della
fi lo so fia,43 pre sen ta la di stin zio ne tra co no scen za di ret ta (kno w led ge by ac quain tan ce) e co no scen za per de scri‐ 
zio ne (kno w led ge by de scrip tion), dove la prima è quel la che in ve ste i sensi e, es sen do li mi ta ta è pre zio sis si ma, la
se con da in ve ce è quel la che ap pren dia mo da fonti scrit te, nar ra te e così via. Se essa non esi stes se avrem mo una
co no scen za am pia men te ri dot ta. Ma se sen tia mo un suono ciò che sen tia mo è di ret to, il suono ap pun to: ciò che
non udia mo di ret ta men te è la fonte, ope ra zio ne che com pia mo in un se con do mo men to. Suoni e i ru mo ri sono
sen ti ti di ret ta men te, que sti, poi, pos so no es se re ri fe ri ti ad una fonte. Sia Rus sell che Ber ke ley giun go no a so lu zio ni
si mi li.44 Al lo ra, in con clu sio ne, pos sia mo dire che ne ga re l’e si sten za della cosa sa reb be quan to di più as sur do. Ma
in da ga re le strut tu re di senso che si so li di fi ca no nel l’at to per cet ti vo è ruolo di una fi lo so fia del suono – e della per‐ 
ce zio ne in par ti co la re. La cosa, come sot to li nea l’in da gi ne fe no me no lo gi ca, non è fatta dalle mol te pli ci per ce zio ni
che ne ab bia mo, perché per l’ap pun to le ab bia mo noi e ne ri co no scia mo la variabilità, e ciò, ov via men te, «sug ge ri‐ 
sce l’i dea che la cosa si pre sen ti solo in di ret ta men te nella per ce zio ne».45 La cosa non è nean che data dalla mera
somma di que ste per ce zio ni, quel lo che suc ce de è ben di ver so. Come ri co no scia mo il suono nel va ria re del di ve ni‐ 
re – Hus serl parla di «pren sio ne del suono»46 – così siamo di ret ti alla fonte, al l’og get to da cui è pro dot to, come
con Hei deg ger, Ihde e Du fren ne è emer so, e se vo les si mo met te re fuori gioco que sta ordinarietà do vrem mo at tua‐ 
re quel l’a scol to pre ci so che ne metta tra pa ren te si il con te sto.



5/9/2020 Elia Gonnella, Una fenomenologia all’ascolto. Epochè, intenzionalità e costituzione del sonoro - Dialegesthai

https://mondodomani.org/dialegesthai/articoli/elia-gonnella-01#fenomenologia-contemporanea-ascolto-disinteressato-e-distrazioni 6/10

5. Con sen so in ten zio na le per il con so li da men to mu si ca le

Al cu ni esem pi in te res san ti su come il suono possa rag giun ge re tale sta tus o come, al con tra rio, possa es se re usato
come mezzo di in for ma zio ne, come vei co lo, e, quin di, come so sten go no gli au to ri in da ga ti, come ru mo re, ci viene
da un’a na li si del con sen so. Que sto ci mo stra in nan zi tut to quan to la va ria zio ne cul tu ra le e l’es se re so cia le del suono
emer ga come ele men to fon dan te. Un in di vi duo, in fat ti, darà il suo con sen so, che qui con si ste nel pre sta re ascol to,
senza rea zio ni di ne ga zio ne – o, come ab bia mo visto, di di stra zio ne – ad una ma ni fe sta zio ne mu si ca le che
riconoscerà come tale. Que sto ri co no sci men to passa spes so at tra ver so il sen ti men to e l’e mo zio ne.47 Il con sen so,
per l’ap pun to, ri sie de prin ci pal men te nelle com po nen ti emo ti ve: se un brano su sci ta qual co sa al lo ra lo si ap prez za.
E que sta, in ef fet ti, è la forza me ta tem po ra le della mu si ca – o l’e le men to atem po ra le che con trad di stin gue al cu ni
brani. Un quar tet to di Bee tho ven può su sci ta re in me in di vi duo del terzo mil len nio emo zio ni molto forti. Pa ral le la‐ 
men te un raga bhai ra vi potrà su sci tar mi forti emo zio ni e per que sto lo apprezzerò come mu si ca. Que sto non solo
perché ascol tan do un raga o un quar tet to ri co no scia mo le capacità del l’e se cu to re o del com po si to re nella pro du‐ 
zio ne mu si ca le, e con tem plan do tali capacità ne ap prez zia mo l’o pe ra, ma perché scat ta qual co s’al tro che mi lega a
quei suoni. È un sen ti re in sie me che mi av vol ge in quei mo men ti, quel fee ling che la me lo dia tra smet te verso cui
non posso fare nien te.48 La forza del con sen so con cor re, so prat tut to at tra ver so l’ac cet ta zio ne, alla con fer ma e al
con so li da men to della pro du zio ne so no ra. «L’u di to è il senso so cia le»,49 e sa ran no i sog get ti a de ter mi na re il va lo‐ 
re di una pro du zio ne perché «la mu si ca si eleva o cade a se con da di ciò che si ascol ta e di come la gente rea gi sce
[…] le re la zio ni di su per fi cie fra i suoni, che pos so no es se re per ce pi te come “og get ti so no ri”, non sono che una
parte di altri si ste mi di re la zio ni».50 Re la zio ni so cia li ele va no o fanno ca de re ciò che si ascol ta da «mu si ca» ad altro
che mu si ca non è. È l’in te res se, quin di, che de ter mi na il con sen so e il per pe tuar si stes so di una de ter mi na ta forma.
«È il con te nu to umano del suono uma na men te or ga niz za to a ‘cat tu ra re’ la gente»,51 senza que sto in te res se, ov via‐ 
men te, non avrem mo avuto, an co ra oggi, tutto il ma te ria le mu si ca le di cui di spo nia mo. E que sto sem bra scon ta to
ma non va sot to va lu ta to. È la società, che con le sue forze at ti ve, co sti tui sce co stan te men te l’or ga niz za zio ne so no‐ 
ra, sce glien do cosa man te ne re, cam bia re o eli mi na re. E ciò si ri ver sa nelle aspet ta ti ve che si hanno verso la stes sa
mu si ca. Que ste aspet ta ti ve de vo no es se re con fer ma te perché il pro ces so pro se gua senza in ter ru zio ni, «la mu si ca
non fa che con fer ma re ciò che è già pre sen te nella società e nella cul tu ra».52 In que st’ot ti ca sarà più fa ci le com‐ 
pren de re quan to già ac cen na to a pro po si to della musicalità o non musicalità di un suono. Se una cul tu ra de ci de
«che il ru mo re del vento tra gli al be ri sia ‘mu si ca’ ed un altro grup po è con vin to del con tra rio, se un altro grup po è
con vin to che sia mu si ca il grac chia re delle rane ed un altro an co ra non è d’ac cor do, al lo ra è evi den te che i con cet ti
sulla na tu ra della mu si ca dif fe ri sco no no te vol men te e danno forma par ti co la re ai suoni».53 Se si de ci de che qual co‐ 
sa sia mu si ca esso al lo ra lo sarà, se ciò non lo si de ci de, nel modo in cui non si dà as sen so o non lo si pro po ne,
non lo sarà. Quin di l’ap proc cio che ab bia mo visto es se re ori gi na ria men te di Pier re Schaef fer, con la sua mu si ca
con cre ta, ha per mes so di ren de re mu si ca ciò che prima era con si de ra to come sfon do o ru mo re, ed è in quan to ri‐ 
co no sciu ta tale da una società che l’ac cet ta – che in glo ba e con di vi de que sta con ce zio ne. Così le re gi stra zio ni del
treno di ven go no mu si ca, mu si ca con cre ta. Ciò gra zie ad «una ac cen tua ta intenzionalità si ste ma ti co- clas si fi ca to ria
che ha delle pre ci se coor di na te sto ri co- cul tu ra li».54 Que sto, in fat ti, per mi se l’al lar ga men to pro spet ti co a cui si as si‐ 
stet te nel No ve cen to. Ciò che prima era con si de ra to ru mo re o suono in si gni fi can te di ven ta degno di ascol to. Per‐ 
tan to «verso la fine degli anni Qua ran ta Pier re Schaef fer ini zia a la vo ra re alla ma ni po la zio ne a fini com po si ti vi di
suoni pre ce den te men te re gi stra ti: nasce la co sid det ta mu si ca con cre ta, ba sa ta sul l’i dea che qua lun que suono o ru‐ 
mo re, a pre scin de re da come è stato pro dot to, può es se re trat ta to mu si cal men te a patto che il com po si to re sap pia
ri co no scer ne le potenzialità e ri ca var ne una forma mu si ca le coe ren te e si gni fi ca ti va».55

Ab bia mo visto che il mo ti vo per cui vi è un di stin gue re tra suoni e ru mo ri non ri sie de solo nel l’at teg gia men to in ter‐ 
pre ta ti vo del sog get to ma è, in qual che ma nie ra, con na tu ra to alla datità (Ge ge ben heit) – saper ri co no scer ne le
potenzialità in di ca una pre sen za già forte e at tua bi le. Tut ta via, ades so, no tia mo come il polo sog get ti vo sia de ter mi‐ 
nan te nel co sti tuir si del l’a scol to. Se un sem pli ce «ag glo me ra to» di suoni viene in te so come pro du zio ne mu si ca le, lo
si potrà con si de ra re tale. Sarà mu si ca e ciò ri sie de nel ter mi ne chia ve: «in te so». E que sto, anche e so prat tut to, nel
caso con tra rio, ov ve ro nel caso di un dis sen so so cia le. Se una ma ni fe sta zio ne so no ra non viene as sen ti ta sarà dis‐ 
sen ti ta e quin di non ac cet ta ta, apren do così stra de di ver se al l’og get to ri fiu ta to, per cui potrà con ti nua re in ese cu‐ 
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zio ni mi no ri, es se re so spe so e ri sco per to più avan ti op pu re per du to del tutto. Il suono, inol tre, è so cia le nel modo
in cui può ser vi re ad as se ri re e dis sen ti re in ge ne ra le. In que sto caso di vie ne un vero e pro prio stru men to e, quin di,
non è più l’og get to in ten zio na to, che può, come ab bia mo visto oscil la re tra l’a scol to in te res sa to e quel lo di sin te res‐ 
sa to, ma, piut to sto, il mezzo tra mi te cui as sen ti re o, so prat tut to, dis sen ti re. Que sto è il caso dello cha ri va ri dove il
ru mo re di vie ne un mezzo per espri me re del dis sen so, pub bli ca men te e dal basso.56 Anche qui il ruolo prin ci pa le è
af fi da to al l’in ten zio ne che una ma ni fe sta zio ne so no ra così strut tu ra ta rap pre sen ta e pre sen ta. In que sto caso vi è
una vera e pro pria ma ni fe sta zio ne di ru mo re che si con trap po ne al l’u ti liz zo mu si ca le, che ab bia mo visto può in clu‐ 
de re i ru mo ri nel modo in cui li uti liz za per crea re un tutto com ples so. Se il dis sen so è di ret to e ra pi do, l’ac co glie re
una pro du zio ne mu si ca le nuova in una cul tu ra, il suo af fer mar si, e, quin di, il con sen so so cia le che ne è alla base, è
pro ces so lento e gra dua le. La pro du zio ne, in fat ti, sarà più so li da al l’in ter no del grup po in cui la coe sio ne e la col la‐ 
bo ra zio ne dello stes so è forte. Già Mauss aveva no ta to que sta fun zio ne so cia le della mu si ca nelle forme che può
pren de re nel l’in trec cio di suono e ritmo che ab brac cia gli am bi ti dal canto alla poe sia, dal la vo ro alla magia. In fat ti
«nel la vo ro, nella poe sia e nel canto il ritmo era la no ta zio ne dell’attività col let ti va, e tanto più for te men te mar ca to
quan to più este sa e in ten sa era la col la bo ra zio ne so cia le».57 Que ste variabilità, poi, pos so no es se re rin trac cia te
anche nei gesti so no ri più or di na ri,58 poiché in ogni ma ni fe sta zio ne so no ra è l’in ten zio ne e la cir co stan za, cul tu ral‐ 
men te va ria bi le, che co sti tui sce il si gni fi ca to del suono.59 Così, al lo ra, lo stu dio del l’or ga niz za zio ne del suono si
pone lo scopo di ri cer ca re e com pren de re come sia ar ti co la ta quel l’e mis sio ne so no ra di cui, a guar da re le epo che
sto ri che, l’uo mo non ha sa pu to farne a meno.60 Il per cor so de li nea to ci ha con se gna to, dal me to do fe no me no lo gi‐ 
co ad al cu ni esem pi, una pra xis per cet ti va a cui si col le ga stret ta men te un pre sen tar si del suono e del ru mo re
come cul tu ral men te dif fe ren zia ti. Le ti po lo gie d’a scol to, inol tre, si di stin guo no non solo per una po stu ra del sog get‐ 
to, ma per un darsi del l’og get to «suono» in modo di ver so. A que sto, ab bia mo visto, cor ri spon de e ne de ri va una
vera e pro pria fi lo so fia del suono e delle sue sor gen ti. In de fi ni ti va, però, è l’u ti liz zo e in se ri men to nelle pra ti che
mu si ca li che per met te una di stin zio ne so stan zia le tra i due.

1. Ed mund Hus serl, Ideen zu einer rei nen Phänomenologie und phänomenologischen Phi lo so phie, in Ge sam mel te
Werke, vol. III/1 e III/2, a cura di Karl Schuh mann, Mar ti nus Ni j hoff, Den Haag 1976; tr. it. a cura di Vin cen zo
Costa, Idee per una fe no me no lo gia pura e per una fi lo so fia fe no me no lo gi ca, Ei nau di, To ri no 2002, vol. I, Libro
primo, p. 71. ↩ 

2. Ibi dem. ↩ 

3. Cfr. Mau ri ce Mer leau- Ponty, Phénoménologie de la per cep tion, ÉditionsGal li mard, Paris 1945; tr. it. di An drea
Bo no mi,Fe no me no lo gia della per ce zio ne, Il sag gia to re, Mi la no 1965, p. 22. ↩ 

4. Ed mund Hus serl, Die Idee der Phänomenologie. Fünf Vor le sun gen in Ge sam mel te Werke, vol. II, a cura di Wal ter
Bie mel 1973; ed. it. a cura di Elio Fran zi ni, L’i dea della fe no me no lo gia, Mon da do ri, Mi la no 1995, p. 42. ↩ 

5. Que sto portò, ad esem pio, Ro ber to Ca sa ti a scri ve re di fi lo so fia del suono in Hus serl. Si veda Ro ber to Ca sa ti,
«Con si de ra zio ni cri ti che sulla fi lo so fia del suono di Hus serl», in Ri vi sta di Sto ria della Fi lo so fia, ANNO XLIV,
N.S., IV, 1989, pp. 725-743. ↩ 

6. Ed mund Hus serl, Er fah rung und Ur teil. Un ter su chun gen zur Ge nea lo gie der Logik, Au sgear bei tet und He rau sge‐ 
ge ben von Lud wig Land gre be, Aca de mia Ver lag sbuch hand lung, Prag 1939; tr. it. di Fi lip po Costa e Leo nar do
Samonà, Espe rien za e giu di zio, Bom pia ni, Mi la no 1995, p. 97. ↩ 

7. Ed mund Hus serl, Vor le sun gen zur Phänomenologie des in ne ren Zeit bewus stseins (1893-1917), in Ge sam mel te
Werke, vol. X, a cura di Ru dolf Boehm 1969; tr. it. a cura di Al fre do Ma ri ni, Per la fe no me no lo gia della co scien za
in ter na del tempo, Fran co An ge li, Mi la no 1998, p. 279. ↩ 

8. Cfr. Mau ri ce Mer leau- Ponty, Fe no me no lo gia della per ce zio ne, cit., p. 24. ↩ 

9. Pier re Schaef fer, Traité des ob je ts mu si caux, Seuil, Paris 1966, cap. 15.5, pp. 251 sgg. ↩ 

https://it.wikipedia.org/wiki/Gallimard
https://it.wikipedia.org/wiki/Andrea_Bonomi_(filosofo)
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10. Mi chel Chion, Guide des ob je ts so no res, Pier re Schaef fer et la re cher che mu si ca le, Paris, INA GRM/Bu chet- Cha‐ 
stel, Bibliothèque de Re cher che Mu si ca le 1983, pp. 187, op. cit. in P. Cou prie, «Le vo ca bu lai re de l’o b jet so no re.
Du so no re au mu si cal», L’Har mat tan, pp. 24, 2001, , (trad. mia). ↩ 

11. Pier re Schaef fer, Traité des ob je ts mu si caux, cit., cap. 4, pp. 93 sgg. ↩ 

12. Il van tag gio delle ana li si che la pro po sta di un’epoché del l’a scol to com por ta in quan to si sta de li nean do, è che non
ne esclu de altre pro ve nien ti dalle scien ze dure. Un ana li si neu ro lo gi ca di cosa av ven ga nel no stro cer vel lo quan do
udia mo e ri co no scia mo suoni potrà solo con fer mar la. Ciò che con trad di stin gue delle ti po lo gie d’a scol to potrà solo
es se re con fer ma to in sede neu ro lo gi ca così da ga ran ti re un dia lo go tra i me to di. Un ap proc cio così de li nea to
potrà, in fat ti, solo aiu ta re la ri cer ca in que sto am bi to. Per cui anche i casi par ti co la ri pre sen ta ti nel pia ce vo le libro
di Sacks po tran no tro va re un’im pal ca tu ra di senso mag gio re (si veda Oli ver Sacks, Mu si co phi lia. Rac con ti sulla
mu si ca e il cer vel lo, Adel phi, Mi la no 2008). ↩ 

13. Come ve dre mo que sta di stin zio ne ha un va lo re pret ta men te cul tu ra le, nel modo in cui è de ter mi na ta dalla cul tu ra
d’ap par te nen za. La va li da di stin zio ne tra suoni e ru mo ri rin trac cia bi le nel l’in to na zio ne si ap pel la ad un cri te rio del
tutto eu ro peo – an ch’es so cul tu ral men te de ter mi na to. Mo ti vo per cui si può par la re, ge ne ral men te, di un «am bi to
del so no ro». ↩ 

14. Si veda Vin cen zo Lom bar do e An drea Valle, Audio e mul ti me dia, Apo geo, Mi la no 2008, pp. 420 sgg. ↩ 

15. Mikel Du fren ne, L’œil et l’o reil le; tr. it. di Clau dio Fon ta na, L’oc chio e l’o rec chio, Il Ca sto ro, Mi la no 2004. ↩ 

16. Si veda ivi, p. 110. ↩ 

17. Cfr. ivi, p. 111. ↩ 

18. Ibi dem. ↩ 

19. Ibi dem. ↩ 

20. Ibi dem. ↩ 

21. Ibi dem. ↩ 

22. Ibi dem. ↩ 

23. Ibi dem. ↩ 

24. Ivi, p. 112. ↩ 

25. Ibi dem. ↩ 

26. Si veda ibi dem. ↩ 

27. Si veda ivi, p. 135. ↩ 

28. Si veda ivi, p. 136. ↩ 

29. Si veda ivi, pp. 194 sgg. ↩ 

30. Don Ihde, Li ste ning and Voice: Phe no me no lo gies of Sound, State Uni ver si ty of New York Press, 2007. ↩ 

31. Cfr. ivi, pp. 217 sgg. ↩ 

32. Si veda ivi, pp. 78 e 221. ↩ 

33. Si veda ivi, pp. 111, 187, 222. ↩ 

34. Mar tin Hei deg ger, Der Ur sprung des Kun st wer kes (1935/36), in Ge sam tau sga be, Band 5 (Hol z we ge), a cura di
Frie drich- Wi lhelm von Herr mann, Vot to rio Klo ster mann, Frank furt am Main, 1977; tr. it. a cura di Pie tro Chio di,
L’o ri gi ne del l’o pe ra d’ar te, in Sen tie ri in ter rot ti, La Nuova Ita lia, Fi ren ze 1968, p. 11. ↩ 
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