
PAG. 8 / c u l t u r a l ' U n i t à / domenica 19 settembre 1965 

STORIA Ì ^ I ^ Ì A IÌEDLQGIM 

Un libro di Thomas W. Harrell 

PSICOLOGIA 
DEL LA VORO 
E PSICOLOGIA 
INDUSTRIALE 

A conf ronlo nella mostra reccti ri-1 

cerche plastiche « oggettive » u gio-
\ani autori italiani, inglesi e teueschi 

La psicologia del lavoro ten 
de ora per molti a chiamarsi 
industriale e, quel cho è peg 
gio, a circoscrivere il proprio 
campo d indagine alle aziende 
soprattutto le grandi quelle che 
hanno un importante direzione 
del personale e utilizzano gli 
psicologi per la più profìcua 
conoscenza della forza la\oro 
dei dipendenti 

Secondo Thomas W H irrcl! pre ai fini a/u ridali 
(Psicologia Hiditstruile Tranco I Naturilmtnlc il nostro mi 
Angeli "d Milano, 19G5 pp ' torc non pensa che abr 

L ingegneria umana è per lui 
«lo si idio delle persone che 
lavorano e di i metodi dì la 
\oro comprende lo studio di 1 
la progettazione del macclimi 
no e dtllf apparecchia tur il 
ritmo di la\oro le ore Inora 
Ine e le tondi /mi ambieilali 
di launo Io scopo è quii i di 
migliorare la prodtittn tà e la 
soddisf i/ione sul lawiro i eni 

in (a i i vu de! i t i S fft 
mai ti m/i rna?uinu de II i ^ no 
a \t i u i > e de t II I i >n 

ir > ti il \ r tton di I fi up 
I ti l ì » , 'at Ì iti 'K i (i Tri 
li mi , 11 m sfr i t Pei iTt l 
') H umoiih d arte i t "ut m 

j h tir >p i T> la si i ] li t ititi 
I itici risulta dulia u tui » e mg 
I mnfi n chilo p irò ingh i re 

p il t L rt volt 
\ i Hi siile di in C> illeria 

deirti martorila al Teei'io Po 
U'(ama dot e te io state te 
mito ambe aneli inni ili mu 

e nella Anania t meni! ibilmen ! s , t U ' ,m reta e, ele ,r0'tun 

te quella tklk grandi a?iendt \(TC? ^remmn di f irhcud Mar 
Se si prescinda di questa I f " U l A" , M ' < M/H f>* l il 

curwturd di fondo dell i prò ' ,r'° ^elmetti (.t -seppe Olia 
spcttKa si può ammutire e-iu " twe /ti'firi lams \ena 
il testo dillo Harrell wofts i 
sore di psif olo^ia apphnln al " 

F ned neh < L -ha ? nfifi 
Beno /i< irif Vnu tur < 

637) la psicologia Industriale 
ha il compito precipuo di il!u 
minare la direzione sulla situa 
none dell* persone che lavora 
no nell azienda dando suggen 
menti interno ai seguenti prò 
Memi come addestrare teon 
camente e praticamente il per 
sonale allt vane speetahzzazio 
ni e al vari incarichi riguar
danti 1 attinta industriale co 
me attuar1 le modalità più ef 
flcienti d Ile « relazioni urna 
ne>, com° verificare e favori 
re gli atti ggiamenti e le moti 
vazioni e paci di produrre un 
morale a t o o addirittura en 
tusiostico come evitai e la mo 
rotonia e la saturazione o la 
noia, e come provvedere alle 
migliori condizioni igieniche e 
lavorative per i' miglior rendi 
mento aziendale «L obiettivo 
ultimo della psicologia mdu 
striale non può essere che quel 
lo dell azienda nella quale ope 
ra lo psicologo specializzato 
Si tratta, soprattutto di un 
obicttivo costituito dal profitto », 
afferma serenamente lo Har 
rei Perciò anche le cure per un 
morale elevato e per la salute 
mentale sono in rapporto alla 
migliore produttività 

Di qui le ricerche e le appli 
cazioni psicologiche al compor 
lamento del singoli individui e 
alla dinamica entro f gruppi e 
fra i gruppi Questa psicologia 
di gruppo sovrasta oggi alla 
psicologia del singolo neercan 
do il rapporto fra struttura 
formale e informale cioè fra 
organizzazione gerarchla a 
ziendale e organizzazione rela 
tivamente spontanea o comun 
tjue Indipendente da quella pre 
vista e voluta come « raziona 
le » E' ovvio che sono di estre 
mo interesse per la direzione 
del personale (il cuore della 
direzione generale secondo lo 
autore) le pressioni di gruppo 
che incidono sulle motivazioni 
del singoli e possono essere in 
forte contrasto con quelle che 
lo Harrell chiama le leggi della 
economia e che sono non e è 
dubbio le leggi dell economia 

aziendale in una società capila 
Ustica 

Gli psicologi industriali pio 
avveduti vanno Infatti in cerca 
degli incentivi che servono ad 
aumentare la produzione senza 
moltiplicare i compensi mone 
tari e le prospettive di avan 
7amento ma facendo ricorso 
al bisogno « di essere bene ac 
cetti • e al sentimento di « c e 
guire un livore) considerato ìm 
portante ria eiascun dipenden 
te » Si prtranno cosi stimolare 
alla partceipazione ai fini azien 
dali (non certo alla direzione 
e agli utili) anche i dipender! 
ti dei livelli più bassi t sem 
pre però In un atmosfera di 
oculata leadership * 1 supcno 
ri devono assolutamente cono 
Ecere qu( li sono i loro effetti 
vi rappoi ti coi dipendenti e 
ciascuno deve sapere come 
comportala! con I superiori ! 
pan grado e 1 snhordirati In 
modo specialissimo il supcno 
re dovrò comprendere « quali 
siano 1 suoi rapporti con 1 sin j 
ducati > 

La psicologia industriale si è ! 
accorta che non basta studia 
re l'tntnllij'enza t abilità il 
temperarne! lo il cai attere del 
singolo gli atteggiamenti indi 
viduali e di gruppo le moina 
zioni in rapporto alla singoli 
mansione e alli sua capacil i 
di soddisfai e gli interessi e le 
aspettative le frustrazioni il 
morale ma che necessita pren 
dere atto delle orgmizza/mni 
esistenti fri i lavoratori e del 
la loro capacità di rivendici 
zìone e cu lotta Non nochi ps' 
cologi industriali procurano 
Oppio per queste mouictanti 
tendenze >appinmn che alt ri 
cercano piti inninaniente come 
venire in aiuto il hvoratoro 
affinchè e'li sappia vnlers» 
semmai «felli pmsihilita li 
prndut re d pm mn minni sfor 
70 e (on mngff'nr Mcurcza e 
soddisfi/imr Mi non sonora 
si moiri f pqutnli per quinto 
Ci risulti 

La cosa è cerio diversi nei 
paesi socialisti dove si sta at 
tualmente studnndo rome np 
pliLare 1 principi della « ingc 
gnerìa umana » con non minor 
impegno che nei paesi capita 
listici ov v ìamente però con 
fini diversi Questi sfuggono al 
l'wame dell autore americano 

pirtan/a chiedersi se il 1 n o n 
tore in occidente possa sen 
tirsi contento di tutte queste 
cure destinate come < scopo 
principale > a «far aumentare 
la prorlti/inee e quindi gli uti 
li dell azienda » Ix> darre 11 si 
limita a constatare che da par 
te delle organizzazioni del la 
varo sono state avanzate nen 
poche obn/iuni al modo con cui 
1 ingegneria umana nccidenla 
le tratta 1 uomo al pari di una 
macchina e suggerisce di cu 
tare questo grossolano errore 
e di tener conto di quei fattori 
psicologici sopiattutto motiva 
7ionah che alterano i tempi e 
producono stanchezza menlale 
e fisica L ambito della sua ri 
cerca è però sempre ali Interno 
di una situazione lavorativa 
che. nella struttura gerarchica 

lf Gì adii ile V lumi nf Husm* s<, 
della St mford t nnerstiv dà 
un qu idro < nmplf lo dei proble 
r.n che ougi gli psicologi indù 
striali amene mi e i lorei imi 
latori nostrani si proporgonc 
di afTrnnf ire e può ( SM re li t 
ta ci n ìnleresse d ti nostri sin 
dacatisti t da quanti si riempa 
no d'Ila cont'i/i ine elfi Inora 
tiri compresi i lavoratoti me 
dosimi 

F he usi vero che questo \n 
lume come altri che seguir in 
no ippartitne a uni collana 

r/i ali -.ludi \ / s S^ M) n 'i 
chi r"citc di p i < eh anturi . 
dtl (trup,ìCi hi nj( remo e 
pmc'iom di /i r pi rimontai \ 
bmin -.mie ordine fc cirrn ve >. 
sfjrj/ei opc i TOÌ i > li di e/i il i»i 
union itoli ni! P In rio tiar 
m Mario ( eroli Se rgio 1 ODI I 
bardo P no Va itili Colare j 
! acrili e intonino / itane in I 
(;'csi 1/ diaci ( tiDtL John ' 
b urn ed Veter G e°n e l cui ' 
rena U l itjicld t froWhi 
PprdmeinfJ hnupt huii ad Fi 
cher I itoti e G< r nrd (èie lift r 

desinata spinalmente TI din i \\ r Hai qo i nlit it or n ni 
geni e < . coloro che desile \ mrìlnau 0(lQl t1t ( P S f i r r \_ 
n n o far far-» - i ne Ih dire | , a W | (, tìlirflUl, mmuiu SIl( 
/ion di I p< rsnuale t ma può 
servirt a iche i chi •= Nenie 
oggetto d i I intc attenzioni e eh 
tant c i l c ih 

Un oss< r\ azione di fpnlehe 
rilievo e che tutta la bibliogra 
fla citata e quella consigliata 
riguardano soltanto pubbli* izio 
ni anglosassoni nella s lngran 
de maggioranza americane 

A. Massucco Costa 

le aldini! espenen e ùt/tuttiie 
che M il ppand i o'iavialmentt 
con ->f n ihihta europi i •> il 

mn t srtritìi . plastiche della 
Pop \rt americana stanno o 
doiTohbco sin e Uà il rapar 
taqe racconto dt Uà i ilei urbana 
nel ^uo tladw di mensi/ira 
zione « ali americana » e la ri 
bellirme ni mili, agli oggetti 
fetitu del capitalismo Con due 

1 
Un impressionante scorcio della 
società americana 

II cittadino USA spiato! 
come un pesce nel vaso 

La vita privata di ciascuno può essere messa a nudo, per una do-
, manda di matrimonio o d'impiego, per un acquisto a rate, ecc. 
I Centinaia di agenzie investigative e milioni di schede 

Diceva William Pilt nel 1776 «I uomo 
più pove o nella sua casupola può lan 
ciare una *;fidd a tutte le forze delia Co 
runa Pu°> esser debole può darsi che 
il suo lelto pencoli che vi soffi il vento 
atUaverso che vi enti ino la tempesta e 
la pioggia ma il re d Inghilterra non può 
entrarvi tutta la sua forza non può var 
care la soglia dell abitazione rovinata di 
costui » Ciò vale certo ancora per la re 
gina d Inghilterra ma non per una quan 
tita d altra gente almeno negli Stati 
Uniti, co ne ci dice un libretto giunto in 
pochi mesi alla quarta edizione (Mvron 
Brenton The Privacy Invaders, edizione 
tascabile nei Crest Books 1964) che ap 
partiene al medesimo filone dei Persua 
son occulti di V Packard 2 degli Serti 
(afon di cen,elli di M L Gross per ci 
tai e due fi a i più noti in Italia I inti 
mità la pniary è la tesi che il libro 
afferma e oocumenta viene « segreta 
mente temprata venduta manipolala 
sfruttata» da un f'•ercitn d investigatori 
sicché e prevedibile che in un noi, lori 
tano ruturo tolti pochi montanari ed ere 
miti tutti saranno schedati L cornili 
ciala V* età dei pesci rossi », in cui ogni 
atto e pensiero de! cittadino viene spiato 
ed analizzato come si osserva il girare 
in tondo del pesce nel vaso 

Ogni occasione può servire per dare ini 
zio alle indagini dall acquisto a tate alla 
richiesta di matrimonio con la figlia eli 
una famiglia delle classi medie dalla 
stipulazione duna assicmazione alla ri 
chiesta di risarcimento in caso d mei 
denix ali*1 domanda ti impiego Si appura 
se il cittadino beve se ha avventure ex 
tiaconmgili e se ne ha sua moglie st e 
sano si e icligioso (I ebreo e sospetto 
il e ittolieo no e LOSI un) se culica gli 
Stati Uniti «-e appartiene ad un smela 
calo se e capace di «dominare* i piopn 
figli se ama la lettura Si parte dal pnn 
apio che « se tutti ne escono puliti i 
clienti non hanno più bisogno di noi » 
come dice un in.ebhgatore e che « se 
si scava abbastanza a fondo qualche cosa 
che noi va si può trovare in tu' ti » ed 
è facile immaginare i risultati 

Se 1 indagine ha per oggetto un aspi 
i ante ali impiego naturalmente ciò che 
si cerca di sapere à se abbia un gr ido 
abbastanza elevato di conformismo se 
non s'a « troppo caldo per 1 ONU » o 
i enlieii vciso i grossi affaristi » nel qual 
caso i «cacciatori ciminiere lab di tn 
munisti * lo classificheranno eomt filoco 
rpilmsLi (il CorcifVlio per la Sicuie'za 
Ameni arici fondato da un ex artrite di 1 
1 BI che ha compilalo una lista d un mi 
bone d individui e associazioni sospette 
prende come linea di demarcazione fra 
i buoni e i cattivi cittadini 1 atteggiamen 
to assunto verso la < libera iniziativa») 
Come dice il prof Hacter della Colum 

bia bniveisitv « quando gì ìmnicnditon 
parlano di normalità e dienno di volere 
gente normale in realta parlino di con 
formismo » e Brenton aggiunge che non 
si sa distingueie fra « non conformisti 
gente con coscienza sociale altamente 
sviluppata e veri e propri sovversivi » Va 
però osservato che a sua volta I autore 
non pare accorgersi come sia proprio la 
accettazione del principio che ai i sovver 
sivi » sia lecito dare la caccia ad origi 
nare molte delle brutture che denuncia 
e allora a che vale gettar 1 allarme per 
che s mtravvede 1 ombra di Me Cartliy7 

Il sospetto non ha fine quando il dipcn 
dente è entrato noli azienda Lo spionag 
gio continua evidentemente perche lo si 
considera un ladro o un agente della con 
correnza attualr o potenziale Perciò si 
assumono uno o più investigatori privati 
che spnno e nfer scano col bel risultato 
che talvolta non conoscendosi tra loro 
Uniscono col farsi rappoi to a vicenda 
Ne I caso di lotte smelacali non è raro 
e he 1 padroni si piocunno dossier com 
promettenti sui rappiesentanti degli ope 
rai per poterli ricattare e. che questi a 
loro volta giungano al tavolo delle trat 
tative con materiale esplosivo nguardan 
te coloro cui siedono di fronle 

Naturalmente le agenzie investigative 
fanno ottimi affari e si moltiplicano Nello 
Stato di New York ce n erano 675 nel 
i%l 822 nel 1963 120 milioni di schede 
sono state compilate dall Attoria.!ed Credit 
liureau of America la quale come altre 
consorelle ha tra ì suoi clienti il FBI 
clic cosi può ê U ridere il suo controllo 
politico 

I mezzi UMti li conosciamo dalla lette 
m u r a gialla solo qui stame nel campo 
filili realt l microfoni nascosti TV a 
cu e Ulto chiuso pc echi i due ficee in 
ti iginr presso i n a n i di casa le banche 
gli ulfici del personali il collimilo del 
telefono l 'estt psicologici la < macchina 
della venta» lo spmnp^gio nei gabinetti 
dille a/ienìe la ripresi cim rrato*rafica 
e HI m icehinc da presa mstostt. per ri 
pienelere il comportamento delli massaie 
ru i supermercati la compravendila d m 
oinz/i e numeri tele Fonici da usare per 
h m i o di matemle pubblichino (un agcn 
/ a da sola ha raccolto 4') milioni di 
nomi e mdmz/il t li nehii sta di fonili 
a favore di assnciaziam di c ino genere 
fidile rclii' osi alle anilane 

Come re igisee la gì iten Io dimostra 
no csimpio Ln t u o nume ru di coppie 
dr sposi qu inrin w nrn ro inforni ili chi 
in equipe di e oei log » n \ mo iLf;i 
sti ito le loro e ffusi ini amoi ose fon mi 
e rnfoni n i scosti nelle Uro camere accon 
sentirono di buon grido HIP SI facesse 
luso che si voleva dei dati raccolti Una 
rei/ione appunto eia pesci rossi 

b. 

L 

rrtfi scialbi ed ei eivr i Ja ta 
ite chaui prosenta gli incjles 
e Mcnifred de la Slotlc i fi 
de (fu in un altro taglietto d 
un umorismo im onstipoi oh 
\lmti IJintonn ITOLO li morti 
U si ihrc le jat'catp ru or 

dio dt i (JIIII t ni ifaiieim e di 
sfiorino? alcune setmenze 
<iu i (tm unisti 

hi netto alla compiei sei e !er 
ih srdieumne dittiate, oggetti 
ici o ri filistei la selezione ita 
liana è graaln e settaria, an 
ho «jlfcinto ei metterlo m re 

[fi tane col gruppo ostai mi 
[rito dt pittori e scultori atti 
ni a Roma che heimio preso 
lavilo dalla proiotazione ng 
gettwa della « Popular A\t > 
mrd ar< ericona 

Le i lenoni mgh se e tede 
tea pi i onn di documenti 
ogtietti i i ( limi < uno squi 
sito pi ri ta i un oidinatore 
igieni 11 dt Un metti mi infarina 
le (,r i n < un ariiqtann cho 
fabbrica v ac< lunette stupide 
con ui gm > o ma iiunnua e 
i (t ehv h itimi al e \\ hitfielel 
ono i soli dt qh inglesi the 

prot'ut ino ojt ri ogiettne che 
consapi nonni nte es butano dei 
irammt nti i alati t an spinto 
ribolle dai mare lell oggetti 
i ita il primo mt ntando ca 
ttelh eh paiole e eh lettere 
non strutturi te in ima lingua 
c'ie non sia quella della torre 
eh Babele co tritisi e metafore 
sul caos e m ironia beffmàa e 
comi lontana lati 'imrintin del 
la Ì ta il secondo con ironici 
crudele ma lOiurota e umana 
fabbrua con la elementare in 
gegneria dei falegname dei 
balocchi monumenti che hanno 
una loro pu cola forza demi 
stifitatrice 

Tipica di Whitfleld è la pie 
cola scultura Hero box che 
un mgìgantimento grottesco di 
una scatola di biscotti Craiu-
fard una di quelle scatole che 
icnnano mandate ai soldati m 
alesi al fronte e la sua meta 
morfost tu i«i carro armato del 
tipo Mark 11 soprannominato 
i madre * nella prima guerra 
mondiale 

1 tedeschi Krivet e Ptcher 
Lueg fanno dee orazione astrai 
ta bella e buona per mealio 
dire yeccluoda, anche se ti 
calore riemp o le sagome di 
gigantesche lettere dell alfa 
belo o sua ria in safjomelle fio 
reali ripetute con noio&a mec 
conicità Nel catalogo siamo 
avterttti che Richter proviene 
dall esperienza del real smo to 
ciahsta nella Repubblica De 
mocratica tedesca a ben guar 
dare la < Jote grafia di fami 
glia » ingoffita nell'inoigantt 
mento e nel ritocco o l illu 
strazione ananma dei bombar 
dieri nord ainartcam, si dpve 
pensare che il naturalismo 
inerte e imhfferenie cambia 
ti pelo ma n n il vizio 

Forma e 
significato 

bel suo saggio Alloiuay fa 
un affermazione giusta * La 
misura nella quale noi accet 
uomo l antitesi fra forma visi 
va e significato è un sintomo 
di inerzia culturale » Ebbene, 
le selfiom malese e tedesca 
dimostrano quanto sia letale 
per un opera plastica I inerzia 
culturale 

E veniamo agli autori italici 
ni unica ragione di interesse 
della mostra II pistoiese Ho 
berta Beimi è a nostro gusto, 
la sorpresa della mostra sia 
per la schiettezza del talento 
sia per la sicurezza fresca e 
felice de mt paesaggi dove 
gigantegj i « natura Lirl 
dans » di empre ma proposta 
agli occhi e alla mente nostra 
da occhi iiovam, come dtla 
tatt m u uisione primiftua 

Mentre « romani > Ceroli, 
Lombardo Pascali e Tacchi 
;iel loro ironico e ribelle repor 
tage sui miti e sui feticci della 
vita urbana organizzata come 
società dei consumi «aliarne 
ncana > nudano più di una 
idea plastica «ri COTI «ne fd 
Gigantismo «elido e volgare 
dell immagine il carattere tm 
personale fotografico mecca 
meo dello stile la presenta 
zrone allucinata i» ima nuova 
metafisici che non si nutre 
di volumi e spjzi puri ma de 
gli oggetti e degli spazi quo 
(idiani della citta dell uomo 
snido a coso o dell oggetto 
citi enfato feticcio le citazioni 
grottesche e irriverenti dalla 
tradizione iconografica rinasci 
mentale la tendenza al giuoco 

' dello scambio fra i materiali 
della r i " " r a e i materiali dei 
la banali' vita di tutti i giorni) 
il (oscuriti Harni stn un pò 
per conto tuo 

Certo anche i suor paesaggi 
sono eseguiti con cult alata fred 
dezza tecnica e con alludila 
zinne milerfiMca ma e come 
se il banale e il tal gare quo 
tidiano stesse dietro alle sue 
spalle tome se egli si tpor 
gesto a guardare spiasse fra 
l? crepe d"lla « società dei 
consumi » Barrii non sembra 
aiere quella paura intellettuale 
del sentimento che oggi è di 
molti semmai sembra tentare 
un metodo per riorganizzare ur 

sentimeli! i di Ha no 
irvi e* priuntiif) e 
un K fin jijiafia stai 
e spi 11< n a i u il sii/ 
munii art \t vibra 
stirali li mtt la 
penticol ii a dia 
e il gusto li II i un 
gelie a citila maitre 
controlltilissiiao me 
Per quanto ucerb 
(jn«ji(i peritali ubi 
la sua t affilila eh 
ipgno umano e pie 
ro imo in f'UTifa 
lermifana 

(urti the in 
i ro ( . rt a 
le i la tua 
utiiaio e ) 
lori intere s 
lont il una 
ha il senso 
igne apala 

un talento 
ce ehranto 
sia e pei 

a in se iho 
duo » è un 

stic i dai i e 
me tia pei 

E' tempo 
di dire 

Sergio lnmhairti ha uri icn 
so su in i t spot affilare del 
dramma e eh l a ntrasto pia 
tti(f) ha un mesti >re staiti ito 
elio sostiene la b inalila delle 
sue immagini Ma l sua sacro 
santo rifiuto dei *• ;ggi ttn ismo 
a petto della realtà trapassa 
in una sorta di fede nell og 
getto nteniilfj < apnee di por 
tare ton la sua stessa brìi 
tahla e di comminare il sen 
so generale' eh liti realtà II 
pittore in definitila esita ad 
operare proprio in quella zona 
cimosi ita a formatti a che è ti 
suo de Timo A nostro giudizio 
dt cronisti non piccola parte 
della pittura italiana aggel 
tua o lealista decdcia del 
suo anen i re clic pua essere 
grande non ron una btzanti 
na diati iba su soggetto e og 
getto a cari un dispersilo ac 
cumulo di mezzi plastici sen 
za relazione e incapo bensì 

tt ntando eh < dire » chiaro e 
I forte ni una dialetti! a fra 
i I u mio o le tose < hi non con 
I st uff quieti e 11 Ut iwa U 
| si i) pre ut arri nli utopie sui 
| sisit mi e sti tu I di mi uipot i 

eli ali are il ni n ì, o eli mot 
ten le bieit he ali l unita 

(inalidì ini U i Iombardo 
esi a mt no a * fine •> e1 intei 
Mine' giurili and') noi maio dot 
l oggetti) ita eri i < hi si sfa 
bilisic una effun i relazione 
tra la sua mi on ione dt pit 
toro e gli oggetti la fede 
ned aggetto di mr se poi tato-i» 
di sigr.r/icati lasf la li posto 
a un toni reto vita lento p'a 
•iti* ) che» si affeira et un e g 
getto e attrai erto quelle me 
eluizioni ideologiche e senti 
mentali the sono proprie di 
un arti la non rassegnato lo 
sfuriane te la restituisce di 
pmfo che t altra tosa tale ria 
toriiiuifum un (lisa generale 
e illuminante dt Ila realta e 
alienato un pi ot esso eli cono 
stura e un intendilo fomiti 
tuo ehi pittore 

Il quadro t he icijfigura ti 
pri siden'e ameru ano John son 
con un montaggio di quattro 
flash del suo tolto floscio e 
t rudolc e un felice esempio 
il contiasfo arida dei calori 
il ritmo assenno che crea nel 
lo spazio il confine fia Iute 
e ombra tutta questa orche 
straziane plastica i» ne gatti o 
della figura che appare su 
uno strano tifica the la spoglia 
e Ut disumanizza es as ai meli 
e alila di ciò che può fai e il 
talento di lombardo 

Pino Pascali quando da far 
mn ai metafisici nlicui fi pinti 
corno Primo p ino Ubbia, am 

Roberto Barn) Paesaggio con albori, 1965 

plifica prottescaineiite un un I 
magine pubbli* Karia ti risii! | 
tato pia-fico t» una immagino j 
ambigua e -he potrebbe pre 
darsi a un allenare uso e 
consumo pubblicitario Porse 
s-o'tanto l inutilità del « monti 
matto* col suo erotismo di. 
gesso è un segno di un viter 
vento critico del pittore sul i 
I oggetto \ 

Il quadro più tipico eli Ce 
sare lacchi è La pnmaveia 
allegra ! iconografia del fu 
moto qitadio del Bollitoli! è 
disegnata con secca e sbriga 
twa ironia su volgari tappcz 
tene fiorite di stanze piccolo 
borghesi e le antiche figure 
semb'ano degli squallidi con 
Ditali a uno stupido t pai tu* 
qualsiasi, iti pi imo piano, in 
basso a sinistra, unii testa di 
donna chi ride miniandosi i 
capelli e per t tre aitai li della 

base del quadro un'altra figura 
femminile pigramente distesa 
Il giuoco estroso sfa tuito nel 
tiapassa fra le figure botti 
editane col loro fiorito movi
mento e la pesante decorazione 
a fiori della tappezzeria 

L immagine è tanto dwerten 
te quanto ambigua e1 l ironia, 
mente affollo corrosiva e con 
uno sbocco tutto decorativo; 
capriccio eh un vuillaid arti
gianale la cut sensibtiilà de
cadentistica /inl?ce col rende
re di gusto, piacevole anche la 
materia pm volgare L'<hu-
mor > delio scultore Caroli è, 
invece, prepotente e non am
biguo ha una sua bella forza 
di contestazione dei v iti e 
quando si appiglia alla teccJna 
siano di Adamo ed Eva con 
la mela e quando soprattutto, 
ricalca certe figure segnali co 
tt'tmissmie come il cannilo eli 
una nota sociclei petrolifera o 
come il mister muscolo. Il te 
07to è trattato con una sbozza
tura sommaria e così il dile
guo dell" figure, mentre sottili 
sono alcuni accorgimenti pla
stici ad esempio, la ripeti 
ztone della sagoma della figu
ra che dà assieme ;I movimen
to e l'esasperaznne della mo
notonia, oppure lo stacco della 
figura ritagliata da un piano 
Eppure, ci sembra che lo scul
tore sprechi molta energia pla
stica nel giuoco dell ironia, « 
senza mai arrivare a una vara 
satua dei costumi dell'oggi 
borghese 

Incontri 
in Sicilia 

C'è una sproporzione plastica 
fra i suoi monumenti e la po
sta in giuoco Vuol essere U 
nostro un invito a una plastica 
drammatica7 Porse, almeno 
nel senso di avvertire questo 
scuVore che la stilizzazione irò 
nica non consente che una già 
cile contestazione della realtà 
e che, appena oggi ex si avvi
cini un pò di pul alla realtà 
degli uomini e delle stliie^iom, 
ti sorriso gela sulle labbra e 
il conflitto violenta e chfari/i-
catore s'impone Cerali ha va
gabondato a lungo per le stra
de e fra la gente di Palermo 
Lo abbiamo jatto anche noi m 
questi giorni dì fitti incontri 
culturali Ebbene, coma noi 
del resto, Ceroli avrà sorriso 
ben poco, anche là dove, con 
stile coloniale, una sortite cro
sta < all'americana > accenna 
a velare qualche aspetto della 
realta siciliana Sinceramente» 
crediamo che sia la realtà pio 
fonda e peculiare della no5trei 
Italia a meritare l'attenzione 
dei nostri artisti 

Dario Micacchi 

' J i> u Mi'i 

il cronista letterario Sette tipi di ambiguità 
PRESENTATO DA GIORGIO 

MELCHIORI, compare per la 
prima volta in edizione italiana 
il lesto di critica sperimentale 
eli William I mpwn iefte >ipi di 
ambiatala 'I* inanelli L intuirlo 
ne dell autore e che « ia poesia 
fS ambigua e le varie possibilità 
di lettura e di interpretazione 
dei \ersi ne aumentano 1P sug 
gestione * Il criterio d indagine 
ili b rn^son e quello (lell « analisi 
verlnle » che si fonda sulla co 
se pn/a della < pili\alen?a se 
nipntica della paiola e del nesso 
gnnimaticaie e sintattico > La 
sua ncsausla esp on/ione della 
plunsignifìca7ione iella parolT è 
aliena dalla lenta/ione di siste 
ma7ioni teoretiche ed è sempre 
conciotta in basi ni un aperto 
metiKlo tuletheo ed empirico > 

« Imeni-indo e improsvrando 
strumenti mullah i per e* mina 
re i * sette tipi d imbiguità » 
f mpson e ompie i suoi esperi 
minti -militici su e ersi di poeti 
mgli -il antichi e moderni ti i 
ChaicLr i bhike. pi ne i Donne 
d,> Pope ì keil< e Hieit II suo 
è un « eseru/io di sensibilità t 
per la spiegazione del testo che 
é studialo * sempie eome espres 
sione di una società storicamente 
definita > La validità del me 
lodo è nella felice discrezione 
con cui Empson applica contem 
ponneamente tanti criteri diver 
si < mutuamente correttivi > che 

l vanno dalla psicologia ali etnolo

gia dalla linguistica nlh socio 
logia dal dnwinismo al n u m 
smo 

NELL EUROPA DI FINE 
SETTECENTO il conte pnhceo 
Jan Potocki fu personaggio ec 
centrico e complesso uaggn 
tore instandola e studiolo ac 
canito eri noto in tu*te le cipi 
tili europee per i suoi inte>rcNM 
di etnognfo arcrit nlnj>o grogri 
fo filologo storico politico Co 
desto suo enciclopedismo è evi 
dente anche in un suo famoso 
ronnnzo < nero > in cui la fan 
tasia scontimi negli anditi del 
mistero ai limiti dell allucinazio
ne La puma parte dell operi 
(Premier Decameron) fu djl 
1 autore pubblicata in france-.c 
a Pietroburgo nel 180') Una se 
e onda parte (At adoro stona 
spagnola) u .ci a Parigi nel 1811 
3cn/a il consenso di Pelocki 

la pule ir binile del lesto 
ì u=ropei)a e nubblu ila in Frm 

m mi 1()>'I di Roger Citilo^ 
' ippne in i in lt di i n Vn io 
I crino I f i il fi Viroli) in ' Bi 

binile ci \ilelphi) \i sono npor 
lite le pi mie inatlord ei * gioì 
n Ut » del a \I inose nlto \ iCgueil 
fio il testo di Pietiohurgn e poi 
tre episodi di * \\nloio> Iti 
struttura del libro e a nc\elle 
* incapsulile 1 una nell litri co 
me s ta ole r ne^i v II *opi i n n i 
turale il mjSlenoso I orrido sono 
elementi di irresistibile altri/io
ne, in primo piano ma esii, 

infine risultano come corrosi dal 
1 acido della < ragione > illumini 
stica che dall interno dissolve le 
« piure * e ì * miti > tradizionali 
r ra I altra anche il mito del 
Cristi inesirno (juile religione uni 
ci e niMOrsale Per questo ci 
fu chi vide nell opera d piopo 
-.ilo di tolenu77are sotto li (In 
/ione loiinn/escd conti o l e 
geme du C/iusdiiiKirip di dia 
teaubrmnd m dilcsn degli Pn 
ciclopedisti 

TUTTI I NOSTRI ILRI, 
il romanzo di Natalia Oinvbmg 
uscito nel 1952 è stito ripulitili 
cito di Linaucli Sempre presso 
Einaudi della Gin/burg uscirà 1 \ 
commedia li ho sposato per al 
legna 

IN «PROFILO STORICO 
DELLA LINGUISTICA MODER 
NA » (Laterza) Maurice Leioy 
descrive le tendenze e l momenti 
principili della linguistica dal 
I inizio tlel secolo scorso In aper 
turi dopo una rapidi sintesi 
della nceica linguistici d u i n i 

i iiclìita ali Ottocento I autore tis--a 
le origini della linoni Uca nell i 
fornitone dell) gì unni UK i 
compitata I i eonnscen/i del 
sincerilo in occidente permise '.i 
elaborazione del concetto di af 
finità delle lingue e awiò lo sin 
dio scientifico dclìi linguistica 
Hill illusione ronnnlica di I m i / 
Hopp el risalire alla lingua ori 
g imm nacque la Rrai imatica 
comparata, poi, August Schlel 

cher formulò la concezioie na
turalistica della lingua quale» or
ganismo vuente in piena auto
nomia dai parlanti, e, più tardi 
Wilhelm von Humboldt ( oncepl 
il linguaggio quale «manifesta 
7ione dello spinto umano» In 
fine nel 1883 avvenne la nnscila 
della semantica nei opera di Mi 
diri Bréal La seconda parie del 
Ubio mota intorno a Feidinnnd 
Do Saussure di cui si precisa 
il geniale contributo per il rin 
povamenlo della linguistica 

Nella terza pai te, sono descrit
te le tendenze delln scuola gine
vrina del circolo di Praga, dello 
struttiirallamo, della linguistica 
psicologica, della acuoia sociolo
gica delle tesi Individualiste (da 
Croce a Devoto) del comporta 
mcntismo e mentalismo, della lin 
guistlca sovietica U tutto è det
to nelle linee esseii7iall come 
si conviene ad un agile < Pro 
filo T> di orientamento 

PFR a IL SAGGIATORE» 
(rollini « i Gihbiani » Monda 
don) esce una nota raccolta di 
su itti di M.iicrl Prous Gior 
rinft» di (et(tirei II libro illuni! 
n indo la biogralh interiore dello 
scrittore la sua poetica i suoi 
«moventi c iei tni» coniente di 
ircnstarsi in modo idoneo ai \o 
lumi della «Riceica del tompo 
perduto » 

(a cura di A. La Torre) 
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