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La Lumsa incontra Michel Imberty
di Lorena Menditto*
Michel Imberty, professore emerito di Psicologia della musica, già Rettore del-
l’Università di Parigi Ovest - Nanterre - La Dèfense, ha tenuto una lezione su “La
protonarratività, un concetto fra neuroscienze, musica e pedagogia”

I l prof. Michel Imberty giunge
presso la nostra Università su
invito del prof. Raniero Regni, e
offre agli studenti, agli accade-
mici, al pubblico interessato la

grande opportunità di fare un viaggio
nella musica, con un occhio di riguardo alla psicolo-
gia, alle neuroscienze, alla filosofia e alla semantica.
L’aula raccoglie l’invito e si dispone con attenzione
ad ascoltare le parole di uno degli allievi più autore-
voli di Jean Piaget.
La formazione personale del prof. Imberty, dapprima
filosofica, poi musicologica e psicologica si avvan-
taggia anche delle nuove sperimentazioni di seman-
tica del suono e del linguaggio, di grande interesse
per le scienze umane e sociali.
La conferenza si apre sulle note di Debussy, per pro-
seguire con Mahler, Wagner, Schoenberg e Boulez
in un crescendo di emozioni che viaggiano sulle note
di una linea musicale invisibile, che giustifica il ragio-
namento che il professore condivide con l’aula: “esi-
ste un linguaggio senza parole?”; “esiste un’origine
psicologica della musica?” e ancora “come si orga-
nizza il cervello stimolato dal suono?”. Sappiamo che
il rapporto tra madre e bambino ha origini affettive
profonde, rintracciabili nella vita intrauterina, ma ciò
su cui veniamo invitati a riflettere è l’alternanza di
ritmo e di ritualità che caratterizza il primo incontro
tra madre e figlio. Voce, suoni, contatto corporeo
costituiscono, in parte, una ripetizione di ritmi e di riti,
che però non corrispondono a una ripetizione esatta
del tempo interiore; infatti in questo scambio ci sono
le pause, le ripetizioni casuali, le variazioni, elementi
che contraddistingueranno l’andamento sottile che
costituirà l’affinamento sensoriale. Gli aspetti di que-
sto comportamento innato per il bambino divente-
ranno rituale attraverso la semplificazione del
movimento, la ripetizione ritmica della voce, dei gesti,
dell’accentuazione della mimica, della ritualizzazione
del valore soglia degli stimoli (Regni, 2003).
La musica è ciò su cui si può danzare, è un profilo –
quello musicale – su cui si basa il movimento della
madre. L’imitazione musicale di un movimento, di un
gesto, di un grido o di un’intonazione non è mai
un’imitazione diretta; questa è riservata al mimo o alla
danza, ossia all’attività corporea. Il processo imita-
tivo viene alla luce come un apprendimento senso-
riale che precocemente forma le rappresentazioni
senso-motorie (Imberty, 1986).
La ripetizione del suono all’interno della composi-
zione di un testo genera una sequenza con alter-
nanze emotive, con scansioni temporali, strutturate e
ripetibili nel bambino che con la musicalità materna
interagisce apertamente, quando non ostacolato da
impedimenti di altra natura. La sequenza di ritmo rin-

via alla memoria del bambino; su questa attività di-
namica e sulle relative esperienze si andranno a po-
sizionare le parole, che in questa fase dell’arco di vita
sono funzionali all’apprendimento del linguaggio per-
ché portatrici di assonanza musicale, non certo per
l’esposizione – o sovraesposizione – del bambino ad
esse. Emerge il concetto al centro della conferenza,
quello di involucro proto-narrativo, definito come il
senso di una trama temporale del vissuto del bam-
bino, orientato da una motivazione verso uno scopo.
Il nostro cervello ha tra le tante funzioni anche quella
di stabilire una nuova mappa di prim’ordine dell’or-
ganismo; ogni qualvolta ci sono dei cambiamenti di
attività neuronale, la riorganizzazione avviene attra-
verso la capacità di riprogrammazione narrativa che
possiede il cervello, la cui plasticità di funzionamento
garantisce ampi margini di adattamento e di appren-
dimento, istante dopo istante. Così come accade
nella tradizione musicale, nella mente i pensieri si ac-
cordano all’involucro di drammaticità, permeati da
timbro, scansione e rilevanza dei toni che la voce
possiede e che la madre utilizza come un direttore
d’orchestra. La musicalità umana è dunque un con-
cetto fondamentale che ricopre una realtà iscritta nel
patrimonio genetico della specie umana, quella della
sua temporalità, della sua storicità individuale e col-
lettiva, e della sua "socialità". Il bambino crescendo
potrà tornare ad accedere al suo vissuto interiore
poiché quest’ultimo risuonerà per accordanza con
l’involucro proto-narrativo della primissima infanzia o
addirittura dei primi attimi di vita. Da qui il concetto di
memoria autobiografica, favorito a quello di memoria
a lungo termine, poiché questa agisce sul periodo di
vita e sulle emozioni provate e anche in età adulta
riusciamo a ricordare eventi speciali o generali a se-
conda del contenitore del tempo in cui sono stati in-
seriti. Il ricordo di un’emozione o di un vecchio
apprendimento finiscono per essere recuperati con
maggiore facilità proprio per l’assonanza emotiva tra
il dato e la sua narrazione emotiva.
Alla domanda se esiste un collegamento tra l’involu-
cro proto-narrativo e le teorie sulla localizzazione del
linguaggio (Gall, 1758), il prof. Imberty risponde, in
accordo con lo stesso Freud (1891), che ricercare
una zona di sviluppo ove risiede l’origine delle parole
può essere limitante, e potremmo perdere di vista il
senso della musicalità della lettura e della capacità
narrativa della parola.
La conferenza si conclude con il riferimento alla ca-
pacità metamorfica del tempo e al valore psicologico
e psicoanalitico della musica. Un lungo applauso
segna la fine della conferenza che apre la via per
nuovi studi e approfondimenti.

*Dottoranda in Psicopatologia evolutiva alla Lumsa
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