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AUGUSTO GIACOMETTI A VILLA PLANTA
16 febbraio - 10 marzo 1935.

Chi torni addietro nel suo passato, non vedrä sorgergli dinanzi nei termini
precisi o, come si suol dire, veri e reali questo o queH'uomo che sia un familiare
o un vicino, questo o queH'ambienle che sia cucina o chiesa, quesla o quella festa,
questa o quella stagione, ma si sentirä trasportato in una data atmosfera o in
un dato stato d'animo in cui uomini e cose e fatti. appaiono trasfigurati e circon-
fusi da un loro alone che ne costituisce l'essenza. E quando cercasse di fissarne le
linee o le forme, vedrä i tratti perdersi in quell'alone e non restarne che il taglio
di una bocca, il colore di una capigliatura, il suono di una voce; o la fiamma nel
Camino intorno al quale si muovono ombre nere; o l'estasi della visione dorata
dell'altare velato dai vapori dell'incenso; o lo scampanio del sabato; o la fascia
multicolore di un arco trionfale, o il trepestio di scarpe ferrate davanti alia porta
in una mattina invernale.

Eguale esperienza egli farä al ritorno d'un suo viaggio, quando mirando in se

non scoprirä che l'impressione di una linea di campanile, dei riverberi luminosi
di un'arteria di cittä, di un limpido sipecchio d'acqua, o la sensazione dell'ombra
cupa di una pineta, del rombo pauroso di marosi urtanti contro le dighe, dei-
1'arietta serale lungo il corso d'un fiume.

Tutto quanto s'e veduto e vissuto, s e ridotto e condensato in queste impres-
sioni e sensazioni. Uomini, cose, fatti, momenti, hanno smarrito la loro veste ma-
teriale, ma senza cedere nella loro consistenza spirituale. Perdendo quella, rivelano
piü immediata e viva questa, che poi si poträ dire la loro anima — dell'uomo, della
cosa, del fatto e del momento — a cui si darä la nuova veste: una veste diafana,
eterea che della prima, reale, avrä solo quanto ne conceda l'individualizzazione. E
la visione riuscirä sempre personale, perche ognuno ha il suo modo di vedere e

di sentire, di comprendere e di rifoggiare quanto g'li offre l'esperienza. Perfanto
essa non sarä di tutti; sarä magari solo di pochi o di pochissimi che la sappiano
afferrare per consonanza di premesse e di studio. Ma anche pochi o pochissimi
si potranno sottrarre al fascino che la visione emana, se concepita e realizzata con
genialitä, perche e difficile sottrarsi al fascino del grande spirito.

Tale e l'impressione che da la nuova esposizione di Augusto Giacometti in
Villa Planta. Aperta, con un atto di vernice, il 16 febbraio, la mostra accoglie an-
zitutto le sue opere recenti e recentissime. dal 1932 al 1934; poche altre, che vanno
disiribuile su quasi tutto il suo passato d'arte, non vogliono che rivelare il lungo
cammino percorso dal maestro bregagliotto.
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* * *

Incline per natura al misticismo ma anche alia speculazione, di sentire pre
potente ma anche contenuto, di mente lucida e equilibrata, sensibilissimo come
nessun altro ai valori coloristici, il Giacometti, che ha custodito immacolata una
sua «primitivitä», schiarila e affinata dal contatto con i grandi spiriti, irrohu-
slita dal pensiero e dalla meditazione, s'e andato foggiando via via un suo credo
e una sua teoria d'arte. II credo artistico e contenuto nell'« Autodichiarazione» del
1920 — « Forse sono i colori l'unico ricordo che ahbiamo di un mondo sopranna-
turale, di un mondo irrazionale. Forse sono i colori l'unica immagine della divi-
nitä» —, la teoria, nell'opuscolo «Die Farbe und ich» del 1933. L'una e l'altra
sono frutto di un lungo lavorio spirituale, nel quale gli sono stati maestri e guida
i « primitivi », i « bizantini » e... Dante — « Arno soprattutto i mistici, i bizantini.
Giotto e Fra Angelico » —.

II montanaro Giacometti predilesse i «primitivi» dal momento in cui li im-
parö a conoscere, allora del suo primo soggiorno a Parigi, nel 1897. Qualtro anni
piü tardi Ii andö a cercare nella loro terra, a Firenze, dove rimase fino alio scop-
pio della grande guerra. Essi lo conquisteranno tutto e gli faranno l'occhio a I

colore: ancora nel 1928 egli fissera sulla tela i suoi Ricordi dei primitivi, una vasta
astrazione coloristica che si direbbe appartenere ad ogni mostra giacomettiana.
quasi a signifieare con la predilezione una riposta gratitudine incancellabile.

In Firenze il Giacometti scoprirä anche i bizantini austeri, ieratici, inaccessibili
come i massicci e le cime paurose della sua Bregaglia, e anche Ii seguira in brevi
scappate nelle Romagne. Essi gli suggeriranno il mosaico e ancora nel 1930 gli
isipireranno la sua grande Assunzione — per la Cappella mortuaria della Manegg
in Zurig'o — che forse si rintraceera accanto ai «Ricordi dei primitivi» in ogni
sua mostra futura, come giä appare in questa.

Ma a Firenze il Giacometti si imbatte pure in Dante. Che egli debba al grande
Fiorentino, non e facile determinare, perö giä alia sua prima mostra in Coira,
nel 1918, portava tre tele significative, una interpretazione sintetica per ogni can-
tica della Commedia (fra cui «Dadi del paradiso »), ed e certo Dante che gli ha dato
la mistiea ooncezione intorno al numero uno e tre che si spiegherä piü manifesta-
mente nei mosaici e nelle vetrate.

* * *

Formatosi cosi lo spirito e acquislata la sicurezza della mano, il Giacomelti
entra, ardente di fervore e d'attese, in una f.ase d'attivitä nuova e personalissima
che giä si avverte verso il 1909, e vuole il quadro poggiato unicamente sul colore.
Essa trova la sua espressione piü completa in Contemplazione e alia mostra e rap-
presentata in Stampa del 1912, e nell'Autoritratto del 1913.

II piltorc ha trovato la sua via, e la hatte incurante deU"incomprensione, della
critica e dell'avversione altrui. La via lo conduce sempre piü lontano: ed egli
cammina e cammina con ansia crescente. — Nel frattempo, 1911, torna in patria
e prende dimora a Zurigo. La, nel suo studio al quinto piano di un grande edi-
t'icio della Rämistrasse (n. 5), fuori dal rumore della piazza, passu i di nella ma-
cerazione del pensiero e nella febbrile ricerca della conquista.

Alto, massiccio, lento nelle movenze, dall'occhio profondo, tardo e spesso as-

sente, si direbbe colui che, nel raccoglimento, ascolti le armonie interiori, mentre poi
dentro gli ferve tormentoso il lavorio che si distilla nelle delicatissime astrazioni
coloristiche. Sono: Fantasia su un fiore di patata, 1917, Incantesimo, 1917, Felix
Moeschhn. 1919, L'arcobaleno, 1916, che la mostra accoglie, ma sono anche tele
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come Quadro o Eormazione, in cui i molti non vedranno cht' sapienli conibiiiazioni
coloristiche del « decoratore », e che i pochi al'ferreranno t|nali perfellc manifesta-
zioni di stati d'aninio o di concetti puri, di tal chiarezza che quando si grattasse il co

lore si svelerebbe chiara e precisa l'ossatnra del pensiero o di tutto un credo fi-
losoi'ico. — UArcobaleno: Suirultima estreina vetta de IIa terra che appena si pro-
l'ila in londo alia grande tela, sicdono, col dorso volto verso l'osservalore, due

figure uniane, in allegg'iamento conlemplalivo: guardano nello spazio immenso, ma

"AUGUSTO GIACOMETTI — Eruzione dell'Etna 192S)

anche chiuso entro i limili di 1111 arcobaleno. Grigio il cielo, grigio il niontc sul

quale cresce ancora un alberello, azzurre le figure, leggeri i coloi-i deU'arcobalcno.
L'osservalore inluisce e comprende la meraviglia o 1'estasi di chi sprofondi l'oc-
ehio nclla rivelazione del mistero.

Gli e (piesto il periodo della niaggior lotta spiritualc del Giacometli, di un
suo « Slurni und Drang», che sfocia nella conquista del suo nuovo niondo
spiritualc, nclla visione del colore «unica immagine della divinitii ». Egli si movera
attonito in (piesto suo niondo alia scoperta della nuova vita che gli si svelerä sotlo
forme crepuscolari prima, ma poi via via sempre piii distinle. Gosi uscirä il suo
nuovo quadi o coloristieo che trova una magnifica espressione nelle due grandi tele
della niostra: II bar Olimpia 1928 i L'eruzione dell'Etna 1929. E sara la vita, nella
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sua consislenza spirituale, che si vesle di un primo abito indiziario perche riveli
la concordanza con l'esperienza o richiami alio spirilo l'immagine della realtä
maleriak.

11 bar Olimpia: l'ebbrezza orgiaslica della festa nella decorazione di un angolo
di sala: una fantasmagoria di colori dcnsi, caldi vellutati, ma accostati, sovrap-

AUGUSTO GIACOME1TI, 19r> — Donna araba.

posti, l'usi sapienleinenle. obbedienli a necessila o ad una legge severa che noi«
si puö non inluire. - L'crnzione deU'Etna: l'ampio cralere del monte nero, dalla sua
boeca inanda alii lapilli e faville e riversa 1111 enoi me torrente di lava, il quale
precipilando di balzo in balzo cola nel solco diagonale che il vulcano separa dal
monte accosto. Qneslo, investito dai riverberi della bragia, sotto gli urti degli
sconquassi sismici vacilla e si sgretola. In alio perö porta, efl'igiato nel nero, il
profilo bianco di una chiesa minuscola, forse a signilicare l'infinita piccolezza del-
Cuomo e l'inanilä della sua fede. -- II concello dcH'cruzione vulcanica e tradotto
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in una sinlesi sovrana, suggestiva, ma se il nonie dell'Etna forse sta solo a indi-
care che e stato questo volcano a inspirare l'artista, la visione vellutata e conte-
nuta entro i termini di tal equilibrio formale e coloristico che piü che scuotere e

impaurire, da il godimento della terribilitä.
Inlanto l'arte giacomettiana s'era imposta all'.ammirazione. Giä nel 1927 la « Cri-

tica» di Buenos Ayres scriveva: Gloria a Augusto Giacometti.

* * *
Nel 1932 il Giacometti va a Marsiglia, nel '33 nell'Algeria. La limpidezza del

cielo e dell'aria meridionale semhra fugare ogni ombra e rivelargli il regno delle
forme o degli individui, ma in una loro veste tenue, leggera, ariosa. L'impressione
coloristica del velluto cede a quella della seta morbida, lucida, quasi trasparente.
Al nero, al turchino, al porpora, al verdescuro succedono il giallo, il cilestrino, il
rosa, il verdechiaro. Sono le visioni di arabi — donne, uomini, fanciulli —, di bar-
che e di moli, di paesaggi e di camere d'albergo: visioni vaporose, diafane, ora e

piii particolarmente nei quadri minori, nei pastelli, piü accoste alia realtä esteriore,
con piena perspettiva e profondita, ora e anzitutto nelle tele maggiori, senza in-
dividualitä fisica ma con l'individualitä spirituale inconfondibile.

A Marsiglia l'artista si ferma una volta a guardare delle I)onne alia fontana:
la fontana, una lunga vasca a cui si accede per un paio di scalini, ha nel mezzo
un alto pilastro a forma di tabernacolo: due donne da una parte, due dall'altra
del pilastro stanno lavando la biancheria. Se in angolo non apparissero, davanli
alia vasca, due altre donne che volgono il dorso all'osservatore, e nell'angolo op-
posto aleuni secchi, si avrebbe l'illusione di un altare. Su tutta la tüla, dal fondo
grigio or piü chiaro or men chiaro, si spandono tocchi di rosa pallido, di
cilestrino, di giallochiaro, mentre un'atmosfera di mistica irrealitä permea donne e

cose e da l'impressione di una scena religiosa: la sanlificazione del lavoro.
Nel 1933 il Gacometti veniva chiamato a membro della Commissione federnle

delle Belle Arti e nel febbraio 1934 una sua esposizione a Parigi assurse a ma-
nifestazione d'amicizia fra la Francia e la Svizzera.

* * *
Nell'estate 1931 il Giacometti va in Bregaglia, e di lä scende, per breve dimora,

a Como. Dalla visita nella Valle nativa, che rivedeva dopo lunghi anni, porta le
due tele: Hicordi e Festa di tiro. — Ricordi: due figure di persone nel breve spazio
di una parte di giardino limitato dal muro di cinla oltre il quale si guarda
nell'incerto; il profilo di un albero inclinato verso il muro che, sul davanti, si perde
in una grande ruota spruzzante nuvole di gocce; al di sopra un arcobaleno. L'artista

ricorda le anime piü care della sua gioventü, il suo giardino, col suo muro
al di la del quale cominciava il mondo inesplorato; ricorda lalbero su cui s'ar-
rampicava a cogliere i primi frutti, ma soprattutto la grande ruota del mulino,
gli spruzzi dell'acqua e l'arcobaleno che aveva guardalo estalico le tante e tanle
volte. Ora egli fonde questi differenti elemcnti della vita e crea la visione delicatn
e pura di un giardino che sa di paradiso. — Festa di tiro: Con qualche raccogli-
mento l'occhio indovina i componenli del soggetto: una casetta disadorna su sfondo
azzurro; su altro sfondo grigioseuro un'altra casetta bianca nel mezzo della tela;
piü in la, appena accennati su sfondo piü scuro, i bersagli bianchi; una viottola che
dalla casetta bianca, lo stand, scende serpcggiando fra i prati e porta un ai'co
trionfale. Ma lo spirito intuisce ben altro: sente nella somma dei colori oinbrati tutta
l'atmosfera della festa degli uomini giü nella Valle fonda, chiusa fra le immani
vette delle montagne: il quadro non ha orizzonte, dense ombre stanno la dove do-
vrebbe aprirsi il sereno.
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Queste due tele, che riproducono deg'li slati d'animo dell'artista, rientrano nella
piü pura tradizione giacometti.ana, ma in ciö che rivelano piü precisi i riferimenti
ai fatti che l'ispirarono, sono nuovi e piü vicini alia sua nuova fase d'arte.

Di questa nuova fase fanno testimonio piü evidente i suoi quadri Como e Sul
lago di Como. — Qui, un pastello che s'accosta a quelli di Marsiglia, due buoi ag-
giogati, veduti di fronte, e due barconi sulla sponda del lago di cui, lontano, si

vede l'altra sponda: il tutto in una sua veste diafana; — la, il paesaggio sommerso
in una nebbiolina che offusca acqua, piroscafi, i monti che accolgono l'abitato, fin
su all'orizzonle lontano. La tela ha tutti i requisiti del quadro tradizionale, ma
Focchio dell'artista e rivolto unicamente a fissare l'atmosfera propria di Como, o
l'anima del suo paesaggio.

* * *
In una mostra di Giacometti non possono mancare i suoi progetti di vetrate

e i fiori, che se nelle vetrate egli trova modo di riprodurre piü largamente e piü
puramentc il fondo mislico della sua anima, negli altri puö assommare la sua
gioia dei colori e le sue virtü di colorista.

Dei tre progetti di vetrate — La Nativitä di Cristo 1928, La Vila di Cristo 1929,
F'ede, Speranza, Carito, 1933 — abbiamo giä detto altre volte.

Se i colori sono, per il Giacometti, l'unica immagine della divinitä, si com-
prendera che nei fiori egli ne veda potenziata, perfetta la manifestazione. Quanti
e quanti quadri di fiori non ha creato l'artista? Orchidee, garofani, papaveri, rose,
soprattutto rose. E fra i fiori, anche questa volta prevalgono le rose.

Vi sono tre «Rose» che forse sono la piü completa esaltazione del credo gia-
comettiano: dal fondo coloristico, or bianco or rosso or porpora, fioriscono eteree
le forme delle rose: l'essere acquista la consistenza della sua realta accessibile ai
sensi solo nel colore.

L'esposizione, composta di una scelta sapiente delle opere del maestro, rivela
tutte le fasi del suo sviluppo o della sua ascesa.

Nella seconda metä del mese la moslra, arricchita di altre creazioni, passerä
a Milano, e troverä la sede degna nella sala maggiore (un 30 m. su 12) del Castello
Sforzesco. La mostra milanese si deve all'iniziativa di S. E. Arrigo Solmi, mi-
nistro di grazia e giustizi.a, per interessamento di S. E. il Podestä di Milano, conte
Visconti di Modrone, ed e affidata alle cure del prof. dott. Giorgio Nicodemi,
sopraintendente del Museo del Castello Sforzesco. A M Z

Delia moslra coirasca hanno scritto anzitutto: Freier Rätier 18 II, 9 III; Bündner Tagblatt 18 II; Nuova

gazzefta grigionese 22 II, 25 II; St. Galler Tagblatt 23 II; National Zeitung 24 II; Sarganserländische
Volkszeitung e Oberländer Anzeiger (Ragaz) 1 III. Tutti i giornali maggiori ne hanno preso nota.
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