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I NOSTRI ARTISTI
A. M. ZENDRALLI

Augusto Giacometti (Rämistrasse 5, Zurigo).

A LOCARNO. II Circolo di Coltura di Locarno organizzö nell'ottobre scorso
una Esposizione di A. G., che vi mandö 29 opere, quasi tutle recenti o recentis-
sime: tele (fra cui il Ritratto 'di Felix Moeschlin), progetti per vetrate (Nascita di
Cristo - per il Grossmünster di Zurigo - e La vita di Cristo - per la chiesa di
Frauenfeld), pastelli (le messi dei suoi viaggi in Africa, nel 1932, a Marsiglia, nel
1933) e disegni.

La mostra venne aperta con un discorso del dott. Giuseppe Zoppi, che, fra
altro, trace in una breve biografia dell'artista, intesa a dare i caralteri della Valle
e dell'ambiente dai quali e uscito l'artista e a fissare i termini della sua psiche e

gli elementi della sua arte:

« Oigigi presentiaimo 1'opera di un pittore che, se non <e Ticimese, e perö figiio di
questa nostra Svizzena italiaina,, la quale, mon bisogmia dimiemticairilo, oltre il Camion Ti-
cino, coimprende ire o quaittrO' valli del Can tone Grigiomi: la Mesoloina com la Calanoa,
la valle di Poscihiiaivo, la Bregaglia.

Quesita valle, eella sua parte imiferioire, soinigiia. raioltitssdimo' a. una idelle mostre valli,
alia bassa, Valle Maggie, ali«i bassa, Leventina; modesti ipaeselli, pireti e caimpi ora. 'di

qua ora di lä del fiume, giramidi castagni dalla fresca verde oimbra.
A un certo punio-. doipo Piroimiomtogno., essai le shanrata. da una ohiusa .naturale di

momitagine delta «la Porta». Di qui innainzi, la sirada e'inoltpa soitto una volta. di larici,
e giumge, dopo. un poco, a um piccolo villaggio, .Stampa, dove 'Augusto Giacametti e ma;to

in un fauisto gioasio del 1877.

Cugino in secomdo grado di Giovanni Giaiciomietiti, il pititore amch'egli valenitissiimo
da poco sceso nel sepolcrO', fin da fanciullo sernte il faiscino e, direi, il irichiaimo. del
colore, osserva meravigiiatO' come il s-uo zio e maestro Zaccaria Giacometti con un po-'

di colore abbellisoa. e trasfiguri una. ouciea, appirende con gioia che un .altro zio, a Ber-
lino, dipinigendO', si fa. onoire e guadagna. ainoh'egli ifior di quattrimi, decide in cuor .suo

di diventare amch'egli pittore, e im.tamtO' erra traisognato nei toosehi di larici sopra Stampa,
in quei boscihi di cui piü Itardi s'e riciordiato com queste poetieihe parole: « Quei larici
mi sembravanO' di un'altezza, veritiginosa. Stavamo' li ritti ri tti; soiLtamito le cime si imo-
vevano. Ai disiop'ra passavano le nuvoile bianiche, leggere. Pol una o due fairfalle cala-
va.no nel boeco...».

C'e perö un gran guaio: i parent! si oppongonio ai isogni del ragazzo: eterna osti-
litä altrui, che sooraggia i debodi e fartifica i forti. Giaeoimetti studia poi per qualcbe
ammo alia Scuola Gantonale di Goira, finche ottiene di isoriversi alia Sicuola d'arte ap-
plicata di Zurigo. QueM'arte «.applicata.» aveva finalimente convinto il padre del gio-
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vinetto. E ,n©n iimmagim&m, 1'attimo genitoire, che, coime .acicaide sempre ,dei predesti-
naiti, il figlio, avrebbe s&puto trainre da quell'inisegiiiaimeoto piutitosto ,pratie©, e modesto,
tuitti i vanitaiggi ipossihili: che fuiroma di imipnaitiicfairsi nelle mrie teeniohe e di capire
che 1'arte mom deve tamto « .applicarsi» alia vita, come ineerirsi ioi essa.

Dop© queata prima souola, venue la granule souola di Parigi, e quella di Firemze.
A Parigi, Giaoametti e allievo di Grasset, spirito airdito, movatore, a.werso alle pigre
forme d'uma tradizknie soiperata. A Eireiize si oanforta e si ©stasia davaaiiti ai priml-
tivi, al Beato Angelic©, ai ipreraffaeiliisti. Fonmaziome, come ognnin vede, varia, cosmo-
poiita. Zurigo gili ha dato per sempre, se inoin erro, quasi uin leliice istimto, decarativ©;
Parigi, il sens© e il ooragigi© del mioro; Firemze, il don© delTairte mello s>tess© tempo
mistica e serena, profunda e aiusteramearte lieita.

Dal 1915 in poi, August© Giaooimetiti vive per to piü a Zurigo, iintento ©ra, ad opere
di picooda (mole — i soioi deliziosi qnadreititi, fatfti apposta,, si direbbe, iper' illuminare
Je pareti di nna beJla casa — ©ra, iiweee, a, opere di maiggtor resipira, icorne lie vet-rate
della C'hiesa, di Sam Martine a, Coira, quelle per la. Cihiesa di Wintorthur, quelle, piü
l'ecenti, per il Grossmuemster di Zurig©. E sempre, sia eb'egli dipimgia. mma rosa., um'oir-

ohidea, o urn grappaku di seremella — i fi-ori hamm© sempre far,mala, ia sua attemziooe
— sia che rirtragga un paesaggi© nostram© O' esotic©, sia. che, per le sue vetraite, esalliti

nella luce del sole imciaiittiaite e inoamtevoli estasi di santi, iciö che piü to seduce e seimpre
il colore, nota dominante della sua ante, sagm© inicomfonidibile di tuma personalitä coisi

esclusivamemite eid essenzialmente visiva,, come forse noin aippainve mai nella, sitoria della
pittura. « Arno caldamemlte i ©odori » — egli ha soritto mm giormo — «i turchimi profomdi,

il nero. il rosso profomido'. Piod tuitti i verdi ©hiari, il blu-celeste e il rosa. Forse somo
i colori Tunieo rioord© cbe abbiam© di turn moedo sovrammaturale... Ferse »omo i colori
l'unieia, immagkie della divinita ».

Questo atmoire fanatic©, e quasi misitic©, del colore la ha indotto qualche voilta a

trascuraire del .tutto gii adtri elementi soliti di un quadno: le forme, i vodutmi. C'e un su©
quadro, intitolato « Siemai», in oui voi non veidete inie 1'aerea Toirre del Maragia, nie altro
as,petto conosciuito di quella sorprendemle cittä, ma soltamto una simfonia di coilori: di
rosso, di rosa,, di oro,, di grigio, un'impressioine umieamente pilttorioa, ciö che © rimasto
nella retina di um artista privilegiat©. »

* * *
Era la seconda volta che A. G. esponeva nel Ticino. Ma se alia sua prima pic-

cola mostra di alcu.nii anni or sono, a Lugano, aveva incontrato qualche opposi-
zione, stavolta non trovö che consensi, nel pubblico, ma anzitutto nei critici. Fra
i molti, ed anche buoni articoli che si lessero nella stampa ticinese, ci piaee ri-
produrre, in parte, ciö che scrisse il dott. Piero Bianconi, nel « Popolo e Libertä »

(del 13 ottobre) e perche vi si trova la nota nuova di chi cerca le ragio-ni del-
l'opera, nelFanima del suo creatore:

« Alia aipertura deU'esposiziome era presenile -amche l'antista; alto e poideroso-, i oa-
pelli grigi ta,gliaiti cioirti sul craini© potemlte, dop© .tamito vagare e dimonaire nelle igrandi
eittii, d'Europa, Augusto Giacomeitti, e amoora, inoomfomdibilineiiite, un dip© valleraano; figlio
di quella Bregaglia che si dice taint© simile alle nostoe vallate ticinesi, c'e nel suo aspetto
quella Tude foirza um po' stamioa che e dei momitatnari, me! su© fare quella sernpliciitä so,r-
vegliata e guandimda piroipria, della geote di vallle. Asoolitatva com r-assegmata attenziome
il disc'Ors© inaugurale di Giuseppe Zoppi, lo guard-aiva parlare com i pic,coli occhi che
tamto hamino goduto dellt bellezza, delle cose,, piamtato fermo sulle gambe, senza iperdere una
pa.rola.

Si-ngolare ed ©dificamte spettaicolo, il pittore bregaigliottbo che ascalta. il .poeta vail-
maggese; spettacolo che magari avra ispirata qualche riflessiooe ai p-ochi presenti. Forse



120 QUADERN! GRIGIONI ITALIAN!

un'infanzia ohiiusa e povera, in fomdo a una valle, gioya a oomseryare neU'anima un ipo'
di faneiullezza, non penmette di ispemderla tutta nel monotonia e piccolo mondo, ooime in-
vece famno i rtaigazzi di citta, che a quindiici anni bann© foell'e finita di scoprire il morndo

sensibile: forse iperciö riesce megiio ai yallenami ia loomseryare quella fresoa meraviglia
daivamti alle ooise, quel senso di infantile alttomitai sooperita ohe e propria dell'artisita.
Daivamti alia pitturia del Giaiooimetiti si ha appuiiuto questa impiresisiome: della scoipeirta
immediata e fresca, vergimaie, della gioia sempre rimiioivaita di un oicchio trimaeto in-
fantilmemte avido di lucte e di ooiare. C'e inella isuai ante, dopo tanti anni, Tattonita me-
naviglia del ragazzo ohe fa il suo prinw» viaggio e ooiminicia a sicopirire il vasto imanido;

aiveva dodici anni quando una sua zia lo candusse icon sie a Zurigo: lui tutto fremente
di coimmoziome, tutto oochi e griidi; lei insomnioilita e apiatioa: « Neun la poteyo oompren-
dere. Per ine era ooime vedere Gerusalemime ».

In fond'O, le cose stanno sem.pre cosi: il nittore, l'artista, cerca sempre di eoimu-

nicaire la sua esaitata meraiviglia, di imsegmare a « vadere » e a godere le nose a una
vecchia zia indifferente, cioe a mod putobliieo

Nella scelta di certi soggetiti facile scoprire in Augusto Giaicoimetiti, ohe ormai
ba cimquantasei anni, ü ragazzo di valle pieno di mariayiglia davanti alia vila tumul-
tuosa e sgargiante della cittä- una velrina con due aleganti miamichini, l'enorme elefante
dello Zao, P&rigi di natte coin le yertiginose giriainldode delle insegine luminose, un mo-
dernissimo bar >con la geilte issata sugili altissiini sedili e cento altre impressioni siimili,
espresso con insolita e ricioai patenza oaloristioa.

Ma un'<altra scoperta ha lasciaito profande itraoce nell'arite del pittore di wal Bre-
gaglia, quella dei primitiyi italiani: a Parigi, allievo di Grasset, egii frequeata i muisei,
adona Giotto e 1'Angelica: i« Tutto qiuesto era acuta gioire, una prhmaivera peripetua
un voler abbraociare Tairioobaleno e le stelle ». II luingo sogigiiorno fioiremtino gli diede
modo di approfoudire la sua conosicenza di quella pittwra, idi trarne ferlili insegnamemti.

Tutte le esperienze di Augusito Giiaiooimetti, tutti i suoi yagabomidaggi artisti, i suoi
fentativi e le sue ricerohe si riduoomo iperö a una oostamte unitä, hanno na denomina-
toire comune: il colore. *< Forse sona i colori Tumico rioardo ohe abbiaimo di uin mondo
soprannaturale, di un mondo irnazianaäe. Foinse son© i colori l'unioa knmagitne della di-
vinilä ». In questa confeesione dell'artista, in qiuesta sua oomcezione mistiea del colore,
considerate oome um legame tra il mondo semsibi'le e il mondo soprasensibile, coime un
elemento ooimune al tramsiitorio e alTeter», si troya una inolta pairtioolarissima della sua
arte: ohe e sempre una rieericia di armonie raffimaite di oromaitismi, un'alchimiai sottile
di colori, una continua invenzione di sapienti aoooirldi tonaii. Per molto Itempo il Giaoo-

metti si iconsaicrö all.a pura astrazione cromratioa, dissolvendo ogni altro yialoire pittoirico
nel colore: in questo suo periodo egli raggiunee grande perfezione, ceirti suoi quadri
traspoBtano con sottile malia in regioni imciainlate e fayoloee.

II misticismo coloristioo e il fervore religiös©, il gusto dei priimitivi e um innato
senso deoorativo che sono piropri di Augusto Gaoometti, itroyarono un felice punto di
oomfluenza in quella che e forise lia sua piü notevoile attwitä: nelle vetrate di qhiesa. In
quest'arte che non soto perimette ma impone sfarzositia oromatica e grandiositä di oonce

zione. e insieme concilia le raffinatezze della miniatura oon la yaistitä delTaffrescoi, il
pitfoie biregagliatto ha potato spiegare megiio che altiroye le sue doti di artista sin-
golare. »

* * *

L'esposizione era stata preparata con molta cura e molto amore. Giä nel set-
tembre il « Cittadino » (giornale di Locarno) pubblicava, per la penna del doit. Fau-
sto Pedrotta, un articolo dedicato al « grande artista, lustro e decoro della Patria
svizzera» che «ben meritava di essere una volta conosciuto anche dai ticinesi»,
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all'uomo il cui nome «corre di terra in terra e rimarrä a testimoniare la probitä
e la squisita sensibilitä d'un vero artista ». In seguito non scorse quasi giorno che
in questo o quel giornale non si accennasse alia mostra. L'ufficio direttivo 'del Cir-
colo di Coltura faceva poi .stampare 1'« Elenco delle opere esposte» e Vi prepo
neva un breve ragguaglio sul « glorioso figlio della Svizzera italiana » (doppio fo-
glio, stampato presso Vito Carminati, Locarno, s. d.), osservando che «ö inten-
zione del C. di C. di onorare in lui anche il Grigioni italiano, di cui parlerä, in
una prossima serata, il dr. A. M. Zendralli, di Roveredo, professore nel Liceo
di Coira ».

La conferenza si tenne il 14 d. m. e il « Gittadino » di Locarno invitava la cit-
tadinanza ad accorrere alia « serata dei grigioni italiani», perche « sarä una vera
rivelazione della vitalita e genialitä (esaminata dal punto di vista delle Sue piii
belle manifestazioni spirituali) di questa gente a noi cosi vicina e tanto affine, ma
che sgraziatamente non conosciamo e non apprezzia-mo abbastanza». (Sulla conferenza

vedi «II Cittadino » e « Popolo e Libertä » 16 ottobre). Nel contempo il giornale

accoglieva anche l'articolo pubblicato, tempo fa, da G. Nicodemi in «Raetia »,

su A. G.

Sulla esposizione vedi ancora: «Voce della Rezia» N. 42 e 47, «Grigione
italiano » N. 46 (ove ö riprodotto un articolo di Luigi Menapace, pubblicato nel « Cor-
riere del Ticino» e accolto anche in altri periodici).

L'artista riassume le sue impressioni della manifestazione locarnese — pre-
senziö, come giä si e detto, all'apertura della mostra, e alia conferenza Z. — nelle
parole: «Tutta l'atmosfera e tutto 1'ambiente di Locarno sono stati simpaticis-
simi». (8 XI).

MEMBRO DELLA COMMISSIONE FEDERALE DELLE BELLE ARTI. II 14

novembre il Consiglio federale ha chiamato il Nostro a membro di questa commis-
sione, in sostituzione di Cuno Amiet, che passa a far parte della Fondazione
Schiller.)

CONFERENZIERE. Per una volta A. G., cedendo alle insistenze altrui, is'ö

tatto... conferenziere. Data: 15 novembre. Luogo: Studio in Fluntern, Zurigo-citta.
Argomento: «Die Farben und ich». Folia, applausi... « Ma se poi il ipubblico fosse
soddisfatto nel suo intimo, non oseremmo dirlo», scrive un critico della «Nuova
gazzetta di Zurigo » (18 XI). Il critico s'.aspettava cioe che l'artista avesse « a sve
lare il mistero dell'arte ». Non di piü e non di meno, senza pensare perö che se
l'arte e mistero, l'artista non e il possessore del mistero, ma ne e solo il custode,
il quale conduce altrui ad ammirarne le meraviglie. Forse perö il critico nel
mistero vede solo il problema, ed allora a lui tocca indagarlo, e non all'artista, che,
con la sua opera, pone per l'appunto il problema, intorno al quale s'affannano,
da sempre, i critici, e solverlo non sanno.

Parlö dunque il pittore delle prime impressioni che i colori fecero su ilui: Ra-
gazzo guarda il mondo atlraverso una scheggia idi vetro verde e Vi vede il pae-
saggio del giudizio universale; giovane, nel 1898, osservando le ali di farfalle, nel
« Jardin des plantes» a Parigi, gli sembra di comprendere tutta la .vita eoloristica
dell'universo (nel microcosmo, il macrocosmo). Giä allora si ribella a mettersi 11,

davanti a Natura e a riprodurla nei suoi colori; e.gli indaga per cogliere le leggi
del colore nella natura, e mira ad un'arte che informata a queste leggi, ricrei
la vita nel colore e concorra colla realtä esteriore. A questo punto l'artista si sof-
ferma a chiarire il suo atteggiamento diffronte alle teorie e agli esperdmenti co-
loristici di Chevreuil, Signac, Ostwald, Kandinsky; esamina gli element! costitutivi
dei colori, ricorrendo agli esempi del regno vegetale e animale, dove appare ma-



122 QUADERNI GRIGIONI ITALIANI

nifesta la magia delle piü impensate e piü sublimi combinazioni di colord. (Nel frat-
lempo la conferenza e uscita in opuscolo: A. G., «Die Farbe und ich». - Verlag
Oprecht & Helbling, Zurigo 1933, pg. 60).

E LA SUA ULTIMISSIMA FATICA. II Politecnico federale vuol darsi un
nuovo affresco (in quale vano?); ha bandito un concorso fra 5 o 6 artisti svizzeri
di grido, compreso, s'intende, Augusto Giacometti. Giä 115 novembre il Nostro ci
scriveva: «Ho teirminato il mio progetto per il concorso del Politecnico. Si ha

tempo fino al 20 dicembre per inoltrare i disegni ».

Oscar Nussio (Ardez-sur-En, Engadina bassa)

VEDUTO DA PARIGI. «La Revue moderne illustree des arts et de la vie»,
di Parigi, del 30 giugno 1933 (N. 12), in un componimento di Clement Morro, « Les

r
I

OSCAR NUSSIO, « Mausi» (Disegno).

artistes vus aux recentes expositions », si sofferma su tre pittori svizzeri che espo-
sero alia Mostra del Club alpino in Zurigo (la primavera scorsa): W. Brack, R.
Dick e Oscar Nussio, di cui riproduce due tele (a pag. 15): «Maloggia » e «Ri-
tratto». - Or ecco quanto scnive del N.-
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«I due paesaggi esposti da questo pittore: « Piz Nuna con laghetto », «II Ma-
loggia vislo dallo Hahnensee» (riprodotto, quest'ultimo, anche neU'AImanacco dei
Grigioni 1934), hanno trovato subito dei compratori. Ed do comprendo che la
scelta degli amatori sia caduta su queste due tele che manifestano una visione
personale e una forte personalitä. - Oscar Nussio ha meno di 35 anni e inclina verso
le forme moderne deU'espressione. Noi non sapreromo fargliene rimprovero, perchä
egli sa collegare mirabilmente la modernitä deU'espressione con l'equilibrio della
trasposizione. La realtä che egli afferra, va soggetta ad un largo lavoro prepara-
torio dell'immaginazione, prima d'essere fissata nelle linee e nei colori deH'opera
decorativa. - Nussio, che e stato allievo dell'Accademia di Brera a Milano, si di-
rebbe abbia assimilato qualche cosa di incancellabile, in due suoi lunghi viaggi in
Germania, nel 1928 e nel 1931, e cioe il modo di fondere il sogno con la realtä.
E' questo il segreto di Grünewald, di Corinth e di molti altri, che diedero fama
all'arte tedesca. - Che pur sda, Nussio ha assimilato pienamente questa tendenza
che non e poi quella della sua razza. In questo momento essa e una delle caratte-
ristiche della sua pittura. Nel contempo egli offre paesaggi di tonalitä futurista e

ritratti dalle linee precise, senza poi contare certi suoi strani dipinti di fiori. Tutto

OSCAR NUSSIO, «Malignitä» (Tela a olio).

ciö comprova la ricerca di uno stile, di cui si e detto essere il dono supremo del-
l'arte. - Solo ä peccato che Oscar Nussio non appaia che di rado nelle esposi-
zioni pubbliche: gli e perö che trova per altra via i compratori delle sue itele. -
Una mostra personale a Zurigo nel 1925, un'altra a Coira nel 1930, un'ultima a Zu-
rigo nel 1932, sono le sole manifestazioni pubbliche di un talento al quale si puö
pronosticare un bellissinio avvenire.»

A BASILEA. II 4 ottobre il Nussio ha portato una sua piccola mostra al
Lyceum Club di Basilea. Che ne abbia detto la critica, finora non sappiamo. Ma giä
nella prima settimana egli aveva venduto 4 paesaggi, 3 altri erano «riservati », ed
ancora aveva avuto l'ordinazione di 2 ritratti a olio e 2 a matita. E anche questo
e successo.

Noi siamo lieti di offrire, in riproduzione, il ritratto a matita di «Mausi» e
la tela «Malignitä» (o «Le pettegole»), la quale comprova altre attitudini del
Nussio..
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Carlo de Salis (Bevers d'Engadina)

A COIRA. All'Esposizione di artisti grigioni, organizzata dalla « Pro Arte» a
Villa Planta, nell'occasione del Natale, C. d. S. ha portato tre tele (Piz Lagrev,
Strada siciliana, Al Lago dei Quatlro Cantoni) — magnifiche ampie vedute di strut-
tura robusta e nitida, daH'atmosfera chiara e profonda, in cui si riversa la luce
limpidissima e vibrante, che su tutto stende una lieve velina rosea e lucente — e

due bellissimi aquarelli (Paesaggio siciliano e Fattoria siciliana).
II «Freier Rätier» (25 XI): «L'ampio Paesaggio siciliano attrae l'osservatore

con quella magia che emana da ogni opera d'arte equilibrata e accordata. Del
resto il pittore offre altre opere preziose della sua fine arte ». — La « Nuova gaz-
zetta grigionese» (25 XI): « C. de S. offre una piena sorpresa, quando si ricordi i
suoi dipinti di pochi anni or sono. Allora si esprimeva con colori densi, lucenti che
davano quasi l'impressione dei tabelloni, ora inveoe con una uniformitä di colori
vaporosi, pervasi dalla luce, e contenuti. La « Strada siciliana » con la sua profon-
ditä irradiata dalla luce e un'opera magnifica che dovrebbe potersi acquistare dalla
nostra Galleria. Lo stesso si dica di « Piz Lagrev». Ma anche non si trascurino i
suoi bellissimi aquarelli siciliani».

Alia stessa Esposizione ha concorso anche

Gustavo de Meng (attualmente in Coira, Hotel Croce bianca)

con cinque ritratti (Ritratto di ragazzo, Giovine bregagliotta, Ritratti del borgo-
mastro Cr. Bartsch, del consigliere sanitario dott. Beely e del signor V.), due pae-
saggi (Angolo di Flims e Sera) e un Atto femminile.

II « Freier Rätier» (25 XI): «G. d. M. e rappresentato nobilmente con ritratti
che rivelano la piü accurata preparazione accademica .Egli e un maestro del
ritratto. Particolarmente simpatici il suo Ritratto di ragazzo e Giovine bregagliotta.
Due paesaggi e un Atto femminile integrano finemente la sua raecolta, alia quale
si e riservata tutta una sala». — La «Nuova gazzetta grigionese» (27 XI): «La
saletta verde di Angelica Kauffman si 6 vuotata, stavolta, per far posto a G. d. M.,
che si presenta quale ritrattista del Grigioni. Quanto ora vi si ammira, e manife-
stazione di un'arte vecchia e nobilissima, alia quale si tornerä ognora, per quanto
i nuovissimi la dicano fotografia colorata. II modo con cui il de M. sa «fotogra-
fare» la vita interiore, non puö non dirsi somma arte.... E chi, come lui, sa vin-
cere Natura nel ritratto, non poträ non dimostrarsi maestro su altro campo: tale

appare ad usura nei due piccoli paesaggi di Flims ».

Strano e che nessuno dei due critici si sia soffermato sull'« Atto femminile»
(riprodotto, a suo tempo, in «Quaderni», An. II, n. 4), che e, forse, il piü si-
gnificalivo dell'arte del pittore, arte classica, cioe sincera, equilibrata e nobile.

Otmar Nussio, il compositore (Zurigo, Lavaterstrasse 54)

A ZURIGO. «Domani sera abbiamo qui (alia Tonhalle) il concerto del nostro
Nussio. Non dubito che questa volta avrä un successone ». Cos! ci diceva, nel suo
scritto dell'8 novembre, Augusto Giacometti, che accorapagna con grande interesse
e simpatia ogni manifestazione dei convalligiani.
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II concerto si 6 avuto, e il suocesso e stato molto lunsinghiero: applausi, fiori
e bis, in seguito anche una buona critica.

II Nussio, che ha ora 31 anni, s'arrischiava, compositore ed esecutore di mu-
sica propria, per la prima volta il 2 dicerubre 1931 davanti al pubblico zurigano.
Se trovava il consenso dell'uditorio, anche ebbe poi a tollerare le sgarbatezze di
un «censore» (cfr. «Quaderni», An. I, N. 4, pg. 263 sg.).

La sua serata di musica da camera del 9 novembre, e riuscita una bella « ri-
vincita», che ha dato soddisfazione a lui, ma anche a chi in lui aveva ed ha
fiducia. It programma non accoglieva che composizioni del Nussio, il quale, nel-
l'esecuziorte, era assistito da Lucie Siegrist, cantante, da Heia Jamm, violinista, da
Marga Muff-Stenz, recitatrice, da Corinna Blaser, arpista, e da Henri Magnee, flau-
tista. II compositore stesso, oltre a presentarsi anche quale flautista (e diplo-
mato del Conservatorio di Milano), aocompagnava al piano.

Le opere, tolta una « Sonata per violino e piano », composta nel 1925, sono tutte
nuovissime, e vanno dal 1931 al 1933, come e annotato nel programma stesso, che

riproduciamo, nel testo tedesco, quale e stato diffuso nella stampa:

Rilke-Lieder - Komp. 1931 (Uraufführung): Abend. Wie meine Träume .nach dir
sohrein, Die Rose, Volksweise, Kriegsknecihtsiriang.

I. Sonate für Violine rund Klavier - Kotmp. 1925: Allegro, Scherzo, Lento. Appassionato

assai.

Rilke-Melodram - Komp. 1932: A.uis einer Sturmnaioht - Acht Blätter mit einem
Ti'elblalt.

Rilke-Lieder - Komp. 1931 (Uraufführung): Traimgekrönt XIX, Traumgekrönt XXV,
Traumgekrönt XXII, Tiraumgekränt XIX, Ein Händeineinamiderlegen.

III. Sonate für Violine und Klaivier - Komp. 1933 (Erstaufführung): Allegro,
Allegretto, Presito, Allegro

Suite für 2 Flötein und Hairfe - Kompi 1932-83 (Uriauffüihrung): P.reambel, Groteske,
Litanei, Romdö.

Tutti i maggiori giornali zurigani hanno dcdicato un loro commento alla
Serata. Scrivono:

Ernst Issler, organista al Grossmünster, nella «Nuova gazzetta di Zurigo»
del 12 novembre:

« II grigiomese Otmar Nussio, ,pe.r la sua serata del 9 novembre alia Tonhalle di

Zurigo, all'infuori d'una sonata per violino e pianofoirte coimpoista. otto anni fa, aiveva
aeoolto esiolusivamente lavoiri degli ultimi tre ainni: dieci liriche ed un melodiramima su
poesie di Rilke, poi uai'ailtra somaita per violino e pianofoirte ed una suite peir due flauti
ed arpa. - La differemea fra la prima e 1'ultima sonata eira evidente e (tale da risailtare.

La prima s'intitolerebbe meglio «Fantasia». Musicalmente e simpatica, ma senza
meta manifest»; non ragigiunge cairatterisitiche idifferenziate e roamoai iper loi piü di
eviluppo tematico. La terza Sonata, oompioista quest'anno', manifest» un grande progress«.
Ogni « tempo» si basa su idee amisiicaäi plasfiche, le cpuali, attnaverso buone e soprait-
tutto esipeir.te elaboiraizioni, daeno alEopera una fisonomia piacevole. Vere caraitteri-
sltiche d'« allegro» sostitiuisioono nei diversi «tempi» (per lo piü mossi) le fianta-
sticherie della prima sonata. I primi tre paiono piü riusciti dell'ultiimioi, un finale d'una
ramorosita un po' vuota. Mentre il primo « tempo», dopo urn episodic» d'espressione ia-
mentevole, culmina in una bella parabola, i due «tempi » centrali si 'Crompendiamioi assai
bene del comtrasto di oaraltteri chiari e senza pretensiome.
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L'espressione musicale delle coimposizioni posteriori del N.ussio temdono ad un mo-
dennismo moderate e d'indoie latina. Nellia sua. airimotnizzazione oompaiono spesso air-
inonie di quarte e le melodie sono taivolta esafaniohe. La suite ,per due flauti ed aripa,
che chiudeva la seraita, si mitre piutltosto, ohe d'elemeniti lineairi, d'effetti istruimentali
dalle sonoriita aissai rafifinate, pemcio, banichie sia fommaimente coeereta e i quattro tempi
creino quadretti di buorn effetto,, stanjca, piü presto.

Doipo quanto si e udito,, e meno faicile farisi un concetto esatto dell,a voicazione del

Nussio per il lirismo musicale. Le «liriiohe» Rilkiane ed un imelodraiinma eraino aissai

different! fra, lioiro. II gruppo di cinque oarnti coin oui si iniaugeiro 1a, seraita, sollevö atitese.

Nu'ssio', anziehe ceroare di rendere evidente o di ,siviluippaire um'Mea »cafurita idaüla poesia
stes-sa, per lo piü aiooompagna e, conseguemt,erneute, la lin-ea del Daiftb, eihe >e molto
sc.orrevole nelle tire liriohe mediane e fondendosi ootl'aiocotmpaguaimenito,, orea una bella
atmasfera ricca di senitimenfo.

Queste prime liriohe raggiunsaro, una coimpattezza poetica, piü initenisa ohe non il
seooindo gruippo di liricihe su poesie del « Traiumgekrönit» idi Rifbe; 1'ultima, « Ein Härnd-

eineinanderlegen », e d'un italiianismioi uin po' faicilane.

In quanto alle poesie del ciclo, « Aus einer Stuiriminaicht», dopo la magnifica, decla-
mazioine di Marga Muff-iS,te,nz, v'ie da chiedersi se ahhisogniino d'un appoggio musicale,
a meno- che la musiicia non riescia piü spirituaile, con motivi e oaraitterisitiche piü oompatte

Se le coimposizioni del Nussio, non ,sepper,o forse teuer desto 1'interesse durante
tu.t.ta la serata, perö 1'artista fece, fcanito come compiositoire quanito come pianista, un'im-
pressioine assai simpatica (aocompagnö tutto il pirognamimia, ,a memoria). In qualita d'in-
terprete fu costaeiemente d'una fusiome perfetta, colle sue colilaboratrici, le quali ,asse-

condarono mirabilmente le initenzirini del eoimipositoire... »

Marcel Sulzberger, compositore e pianista, nella «Zürcher Volkszeitung» 13 XI:
« La produzione musicale siviazera ofifre, .negli u'ltimi ainoi, una ourva. asoenidente.

La maggior parte dei nostri giovami ,composite,ri (e persino quel'li dell,a Svizzera francese)
pagano il loro tribute alle n.uoive diretitivo tadasiohe (Hindeimith): non cosi 11 grigianese
Otmar Nussio, ahitante a Zurigo e del quale si,no ,ad ona, si conosceva soltanto quailcihe

compoisizione minore.

In Italia, presso Respighi, egli coimpi i <suoi stiudi music,a,Ii, ciö che spieg,a, ,1a, mode-
ra-tezza del s,uo stile, le melodie insinuainti, la liimpidezza talvoilta ipersino un po,' nion-
dana deilla forma, I'aspirazioee alia, sonoritä e agli effetti perifeirici, - breve, tutte le
caratteristiehe del tairdo romamticismo italiaao,, d,a,l verismo all'impressiioimsmo, deH'ar-
monizzazione e degli effetti soinori esafonici, italiainizzati ma derivamti ,da Debussy. In
quesito paesaggio vagameote fiorente si rintiraociano >le prime sue coimposizioni, dalla
prima sonaita per yioili.no e ipianofoirite sin,o alle prime « liriohe » Rilkiane. Queste ooei-
posiziwni. sature di impulsi iidealistici e generate da, ingenuo e giolvanile piaoere per il
suono,, si svolgoino serenauiemte, se,nz,a, aocennare a, p,roblemi o a, mire profomdi, sono
sovente d'un ganibo improvvisatorio e d'una piaicevolezza gauidenti ed avvincenti.

II « meloidramma » si soilleva in isifere piü riposte del ,sentimental. Nel ciclo « Traum -

gekrönt» di Rilke vibraino suoni ed accordi d'un lirismo delicaitissimo,. La terz,a, Sonata

per violiino e pianoforte dimostra, un avvio, deciso, verso il «nuovoi». Qua e lä anoor
un po' di esteriorita, ma molta sinqerita e una mira ben definite.. — La Suite per due
flanti e,d arpa e una com.posizione graziosissima,, piena idi oolorito emagliianite e vivace,
dalle sfu,mature poetiohe e delicate, piena di sentiinento e id'immaginiazione. II tempo
lento, la «litania», dail ciangottarnte ostinaito dell'arpa e eon le curve naelodiohe dal
caraittere elegiaoo, seoi,br,a creare un'atmosfera di « spleen » ,a,utunnale, dolcemente
vapor oso.
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N elTi&piraziome, nella oreazioue e neU'offenta son© le fasi deU'oiperoisita artistica.
Cid che il Nuasio ha preseintato e assai vairio, e signifies una bella ed inicorajggianjte

prova di talento... »

La « Schweizerische Musikzeitung », fasc. 29, del 1° XII (Zurigo, Hug & C°), da
una lunga recensione {pg. 53 sg.). Di Nussio pianista e flautista dice:

« In qiuesta sarata egii ha baton© uii vero record e ci sembra possa faware giä aed-

raocompagnamento di aanzoni un oaimipo d'aittiivita». Di lui oompositore: « Se i'impires-
sioae generale (del concerto) mon e staita anoora si profonda quant© si voirrebbe, pure
si rintraooian© degdi elementti dai quadi si puö dadnrire che 0. N. saipirä soititrairsi sempre
piü alia inusioa leggana e dare piü .rilieiv© e piu sfondo alia sua innegabile virtuositä.
La serata, se dim©6itra id progress©, ha portaito anche il suocesso al compositore, e moi

abbiamo applaudito di cuore. c©i molti uditori, 1'©Herta de-lie belle melodie. »

II critico Lh. del «Volksrecht» 13 XI., chiude la sua recensione con le parole-
« 0. N. e un artista di valore che puö, ormai, battere vie proprie », - e quello (-sch)
del «Tages-Anzeiger» 14 XI inizia la sua con quest'altro giudizio-. «0. N. ö una
forte tempra di artista».
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