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t GIOVANNI GIACOMETTI
Fot. Salzboni, Ooira



f GIOVANNI GIACOMETTI
A. M. ZENDRALLI

« Cost cadrö in venorazione davanti al mi-ster-o

della natu-ra ed alTm-finita bellezz-a dell'air-tü. »

Giovanni Giacomelti era l'uomo delle nostre Valli alpestri, ma affinato
neH'as-petto e nello spirito grazie alia lumga tradizione della famig-lia in
Valle e all'estero, schiarilo- dallo studio e -dalla meditazione, e irradiato
dalla luce del genio dell'arte.

Tarchiato, robusto, aveva nobile il viso: la fronte alta e spaziosa coro-
nata nei begli anni da una folta capigliatu-ra fiammairile come le vette della
sua Bregaglia sotto il sole autunnale, nell'ora del tramonto — l'etä 1'aveva
perö diiadala e striata d'argento —, l'occhio limpido, -cerulo come il lago
montano, il mento largo e vo-lonlario. Senitiva igli affetti familiari con ,1'in-
tensitä passionate propria della popolazione della terra, amche s-e sap-eva
coltivar-e le telle rekizioni d'amicizia con coinfratelli d'a-rte Ionian! e d'altra
Stirpe; e se cedev-a all'estasi diffronle ad ogni manifes-tazione della natura
e ed alle grandi creazioni degli uomini, era legato- con t-utte 1-e fibre alia
sua prima gente e alia sua piccola e grande Valle —: « Questo piccolo tratto
di terra rinchi-uso -nel breve cerchio delle sue mo-nlagne, e per me l'uni-
verso » —.

La Bregaglia maeslosa e orri-da, magnifica e paurosa, tutta luce e tul-ta
ombre, e una di quelle regioni che piü so-ggioigano -chi piü ve-de, -che rive-
lano all'uomo la sua pi-ccolezza, lo raltengono alia meditazione e gli im-
pongo-no la con-quista della -chiarezza interna. Giovanni Giaoometti si con-
quistö via via il suo vero. E il suo credo si lascia circoscrivere nel-la per-
suasione della p-erfittibilila e del progresso umani, ma non s foci a nella
fede, sib-bene -s'arresta davanti a] «mi stem di Natura » —: « ...Cosi cad-rö in
venerazione davanti al mistero della -Natural» —.

L'avvento della nuova fede e di ieri, e il nostro piltore s'era for-mato
allora — nell'-ultimo -quarto del seoolo s-co-rso —, quando- la g-iovine s-cienza
si cullava nell'illusione che la ve-ritä fosse aeeessibile all'intelletto umano.
Egli illustro o fissö il suo -credo nell'affresco si-gnificativo nel Crematorio
di Coira, ove l'uomo ha la-sciato so-tit-o di se la piccola terra bruna, -suJla
quale il vecchio s'affatica a scavar-e la zolla perche il giovine se-mini, ed
e assurto — o e rientrato — nel mondo delle leggi (niello spazio intessuito
di figure geometric,he), neil regno dli Natura.

Si direbbe che la 1'artiista piii -che sessante-nne avesse voluto dettar-e il suo
testamento filosofico, e lo faceva proprio a poco tempo dalla creazione d'i



6 QUADERNI GRIGIONI ITALIANI

quel suo Paesaggio bregagliotto» in cui ofifriva una visione grandiosa
e fiorita della sua Bregaiglia tutta cime e dorsi e acque, fra i quali minu-
scole appaiono le abitazioni degli uomini, una visione «tutta natura » nella
quale l'uomo vive e aamimina piccolo e sperduito, sempreche confront] sie con
quanto lo accoglie e lo circonda. Ma se anziehe rientrare in se e tormen-
tarsi, mira cid che gli sta intorno, non pud non cadere in ammirazione
osiservando come « oigni giorno si rinnovano agli occhi il misterioso spet-
lacolo della vita e la infinita bellezza della natura ».

Giovanni Giacometti, se si sentiva circondato dal mistero di Natura,
non era nato per indagarlo, mia per celebrarlo. Era arlista, e pittore canto
quelle manifestazioni misteriose di Natura, che piü parlavano al suo spi-
rito, il colore e la luce.

* *

« Goei irimaei il Sonderfing»

Era nalo a Stamipa 65 anni or somo, il 7 marzo 1861. «>La Mamma
— Caterina Ottilia Santi — era un po' angosciosa nel vedermi coi capelli
rossicci (perche il rosso e il colore del diavolo) e il dottore a consolarta:
No, no, non e rosso, e biondo. Pero il biondo resto infatti molto carico,
t'iammeggianle, cid che non mi impedi d'essere poi amnrirato come un bei
ragazzino. E un raigazzo anche un po' speciale, cid che fece dire al fratello
maggiore (io sono il terzo nato; il primo pure di nome Giovanni, era nato
e morto a Bergamo, dove i miei Genitori tenevano il Caiffe Piignolo), il quale
prendeva Jezioni di tedesco: Giovanni e un Sonderling. E cosi rimasi il
Sonderling» (1).

Fanciullo fa i giocattoli per se e per i fratelli, e trova un giusto de-
lizioso a cahare le matite a colori su ogni foglio- che trova. I genitori
godono nel vedere lui raccolto e ammansiti gli altri figli che gli stanno
semipre intorno; ma non pensano piü in lä. — Gonono gli anpli: scolareitto
della ComplemenLare di Circolo, scrive un componimento (su una festa
di canto della gioventü bregagliotta) che il maestro giudica degno di por-
tare in un periodico, e il «cielebre Winkler», toccandogli il cranio, gli
prediee un avvenire quale giornalista. Se i genitori avessero fiducia nel
« celebre Winkler» e in quale conto tenessero la profeissione del giornalista,

non si sa, ma essi si indussero di mandare il figlio alia Cantonale
di Coira.

La lo studenlello si lega in amicizia con un gessatore, il coetaneo
Aristide Vela, perche nipote del grande Vincenzo Vela: « Sentendolo rac-
(ontare del suo celebre zio, mi sembrava d'essere altorniato da un fluido
che mi avvicinava all'artista, trasportato in un'atmosfera che mi dava la
nostalgia ». — E' il tempo in cui si decide del suo futuro. Egli eomprende
la sua vocazione: hatterä le vie dell'arle.

* * *

«... Apipirezzo soipia ogni eosa rimdipondenza ».

Diciottenne, Giovanni Giacometti inizia il suo periodo di tiroeinio e
di vagabondaggio, in Germania e in Francia. Ma « non ho mai frequentato

(1) Dalle no'te autobioigirafiche del pittore aocoilte nel noisiho cc*mipo.nimentiOi: G. G.

nell'occasione del 60° di sua vita. Lugano 1929. Di lä togliamo ancihe le altre citazioni.
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istitiuti ufficiali » e viveiva « col euore ribelle sempre in ansia », L'insegna-
mento lo cercava nelle Galleric d'arle, route lo studioso lo cercherebbe
nelle bibüoteche. Eccolo prima a Monaco di Baviera, sogno d'ogni artista
d'allora, dove capita nel 1886 e cade ne'll'estasi davanti alia «Sacra Fa-
miglia » e alia « Adorazione dei Pastori » di Rembrandt, ma, nell'occasione
deU'esposizione internazionale d'arle, lotta conlro l'Aocademia e in favore
dell'arte del dissidente Wistler; eccolo due anni dopo a Parigi, dove torna
a rivivere l'ammirazione per Rembrandt — « Oh, quando penso alia lo-
vaglia bianca dei Pellegrini di (Emaus) », ai suoi riflessi sui visi, a quella
luce viva e soprannaturale...» —, e torna a lottare contro l'Accademia,
questa volta per l'arte del Manet.

A Monaco s'era imbatlulo in Wilhelm Balmer (1) e, un anno dopo,
in Cuno Amiet. Furono loro che procurarono a Giovanni Giacometti i
mezzi per recarsi a Parigi e per dimorarvi, che sul eammino di Francia,
gli avvenne un caso che l'avreibbe polulo ricondurre in Yalle: a Berna
incontra i comptaigini, che braniano festoggiare l'evento. Si diverlono e...
mancano il treno. Vogliono risparmiare la spesa della notte in un albergo
e si mettono a dormire nella sala d'aspeUo della stazione. Ma al suo ri-
sveglio Giovanni Giacometti s'accorge che e slato a l loggeri to del porta-
monete in cui custodiva l'offerta dei genitori per tutto il suo soggiomo in
Parigi. Tornare? Gli amici non lo permisero: A te penseremo noi. E ci
pensarono.

A Parigi il noslro Giacomelli si trovö con Emmenegger, Siegwart, Max
Buri e Max Leu, giovani allora, ma qualche anno dopo, i migliori portatori
dell'arte svizzera.

H« %

«... Vennero gioir-ni di p-rivazioaii...» — « Ricordi
di Giovanni Segantini ».

La famiglia dei Giacometti poteva dirsi agiala, per le condizioni val-
ligiane, ma non si da poler langheggiare neH'olferta al figlio, che viveva
nella cittä dove il denaro perde il suo valore. E Giovanni Giacometti,
che sapeva le condizioni dei genitori, era troppo fine e troppo fiero per
chiicdere loro il sacrificio che poteva amareggiarLi: prel'eiiva til digiuno.
Giä a Monaco « facevo del mio meglio per dimentieare l'ora del pranzo e
le esigenze dei trattori... percorrendo le sale deU'esposizione ».

Nel 1893, dopo due anni di dimora in Stampa, sente la brama di « nuovi
orizzonli >-. Dopo gli orizzonti di Germania e di Francia, vagheggia quelli
d'llalia. Egli va a Roma e pianta le sue tende «nelle rovine, nei vicoli, nei
giandini e nella campagna». Dipingeva dal sorgere del sole a.1 suo tra-
monlo. Ma quanto a vendere, era un'altra faccenda. Perö una volta... « Una
volta avevo dipinlo a Villa Borghese una vecchia fontana rischiarata dalla
luce mattutina. Ero assai contento della tela. Uno dei mercanti (ai quali
soleva offrire i suoi dipinti) la voleva comperare, ma alia condizione che
vi portassi aentro delle persone veslite a eolori. Tornai a Villa Borghese,
sicuro di mutilare il mio quadro. Ma nel momento in cui lo posavo sul

(1) Era -lo stesso ßalmer ohe, .piü tandi, comfiderä a Augusto Giacometti, la ricetta
per la tempera all'uovo, di oui quest'ultimo si servi neill'eseciuzione della « Car'a murale

della Terra » petr la Barsa di Zurigo. Gfr. « Quademi », An. I, N. 2, ,pg. 76.
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cavalletto, passö di lä uno straniero. Egli si fermö a guardarlo, e ne chiese
il prezzo. 100 lire, dissi, e mi parve di aver chiesto una somma enorme.
E quegli: Porlate la tela al mio albeigo, il maggiordomo vi verserä Fim-
porto. Ah, quel bravo uomo, l'avrei abbracciato. »

100 lire eonlavano molto per chi era « mal alloggiato e mal nutrifo »,
ma non potevano durare a lumgo, ne l'incontro eon tale sorta di « stranieri »

si ripete. II pitlore, che si sentiva fiaccato ogni di piü, decise di portarsi
a Torre del Greco — dove giunse «sprovvisto di tutto, e si acquistö tavo-
lozza e eoloii con la eaparra di 7 lire, su un importo totale di 14 lire, per
l'eseeuzione della copia ingrandita di una fotografia —, e di lä a Napoli.
Sbarcalo, si arrestd ad osseivare un decora lore « imtento a dip'ingere una
Madonna sopra la porta di un pescalore. Egli non sapeva darle il viso
Lo eseguii io, ed in eompeniso egli mi offri di dlivideire con lui il suo pasto
fiugale ».

Ma Va via lo colse la nostalgia: gli maneavano le sue eime, «l'aria
salubre » della sua Valle. E tomo in Bregaglda. Era proprio al tempo in
eui Giovanni Segantird aveva preso dimora sul Maloggia. I due artish, di
differente visione d'aite, si, ma egualmente buoni di cuore, presi dallo
slesso amore e dalla stessa venerazione pei la natura, anche coin una stessa
conceziione della vita, diventarono amici —: «Egli (Giovanni Seiganlini)
mi onorö di un'amicizia che durd fino alia morte. » — E all'amieo,
Giovanni Giacometli dedicö un disegino di lui, sul letto di morte, e quel coui-
ponimento, -< Ricordi di G. S. », in oui, fra altro, racconta coane un di essi
enlrasrono in un albeigone di S. Moritz e come il Segantini, ad catmerjieri,
che gli slrinseio intorno felici dii serviie il pianzo al celeberrimo pittoie,
oidinasse- Tolenta e formaggio (1).

* * *

« Qui, nel breve cerehio delle nastre montagne,
la ima arte trovö ispiirazione e nutrimento
per tatta una vita. »

Cost Giovanni Giacomelti cominciö il periodo bregagliotto della sua vila
d'arte, il quale dureiä quanlo la sua vila. Lä, nella valle remota egli sd iin-
batte nella madre dei suoi figli: « Godei di una felice vila di famiglia, at-
lorniato dai miei bambini che ora sono i miei compaigni di viaggio. I
bambini vivono nelle mie tele, e nelle mie lele sta scritta la mia biografia ».

Egli non laseiava questa sua Valle che per qualche viaggio di svago
e di studio, quasi sempre in Italia o in Francia, o per orgainizzare le sue
inostre in questa o quella cittä dell'Inlenno, e salutare gli amici, o per
soddisfare ai suoi doveri di membro del Consigiio direttivo della Fondazione

(1) Disegno e comipomianento soino accolti nell' « Almainaeco dei Grigiani » 1920. II
coimipojiimeii'to e ötato traidoitto in tedesco (ida Otto Tanner) e liipi adotto nella stannipa
maiggio'i-e dell'Intemo. G. G. saipeva scrivere bene, ed e ipeocato nan aibbia ricarso di piü
alia penna. Ma s'atteeeva al detto: « Ofelee fa ail to me^itee », come ebbe a rispanderci
il di in ciui lo invitammo, aracona l'anno sconso. a daire una canfeienza al Conso per
docenti del Grigioni italiano, m Bregaglia, nel proesimo settembie - 11 eoniponimento lo
buttö giü. cedendo allle nostire ineistenze, solo (per arnoire verso il gramde morto
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Schiller e della Commissione föderale delle belle arti, in cui era stato
chiamato per volontä degli arlisti della Svizzera italiana (1).

Del reslo, nella sua Bregaiglia, egli s'era c.reato la stagione duralura
del caiore, del colore e della luce. Quando il sole smorto autunnale vince
malamieinte le prime nebbie nella Valle angusita, o quandio l'afa estiva
stende il veio grigio sulle vetle e sui soilchii dei valloni a nasconderne i
fundi, il pittore la&ciava Stampa per salire al cielo terso, ai raggi ardenti
del sole del Maloggia, ma quando nella Valle tornano a sbocciare i fiori
'solto il sole caldo e limpida e l'atmosfera, o quando', diopo le prime pioggie
dell'agoslo, cime e pendii xifiammeggiano nella luce d'oro autunnale e ni-
tidi appaiono i contrasti di luce e di ombra, sicendeva inuovamenlte alia
veochia tasa paterna.

« Am are, ecco la vita, ed ecco anche l'Arle » — e l'amore germoiglia e
fiorisce solo nel caiore che e luce.

* * *

« L'airte mia non ha program-ma, se noil quello
del miiglioraime-nito e iperfezion-aimenito. »

«Monaco, Parigi, 1'Italia m'avevano rivelato a me stesso; Rembrandt
m'aveva dalo un ideale: il cammino si preisentava dinanzi erto come i sen-
tieri della mia Valle. L'ho percorso del mic meglio. Vi ho incontrato mia
moglie; i bambini l'hanno rallegrato col loro sorriso; le esposizioni ®e hanno
fissalo le tappe: 1896 Ginevra, 1899 Monaco, 1900 Parigi, 1901 Vevey, 1903
Ginevra >-.

Giovanni Giaconretle comiinciö, come ogni altro, riproducendo nelle sue
tele la reailii esteriore e licomponendola, ma sin dai primi paissi rivela
la capacita deH'osservazione, la sensibilila per i va-lori coloristici, la polenza
strulturale.

Segue la fase del colore, in cui il pitlore si d|k tutto' alle impression!
coloristiche in cui il soggetto appare solo portatore della fiorituira siniletica
dii color!; sono visioni spesiso in unto con la real la tradizionale, ma
sempre obbediemti a quelle leggi della consonanza o della discondanza per
cui anche l'impenisaito ti da limpressione O' la persuasione della necessity.

Poi la iase delta luce. — « Rembrandt m'aveva dato1 un ideale».
Rembrandt, il <- mago » della luce. Fotrse perö anche Giovanni Segantini che
vagheggia lo stesso « ideale ». Ma se Rembrandt voile conquistare la luce
attraverso il contrasto fra luce e ombre, e se Segantini la voile eogliere
nella sua esscnza e fatta luce materiata, Giovanni Giacomelti cerca di af-
ferrarla qual elemento che diluisce la materia, la reinde tanto IrasparenU
qnan to i Unsold a. E nessuna delle sue tele e, sotto questo aspetto, piü signi-
ficativa di * Cavalcaita mattutina ».

(1) Cosi i nostn artisti aveva-no voluto omoiraire i'l « maestro ». Era un atto di rioo-
noscimento. ma avrebbe potato anche essere un atto di -gratituidine, se gli « aritisti tici-
nesi » a-vessero saputo in quale -pregio G. G. li teneva. In uno scritto — del 5 giugn-o
1919 e di cui diremo di piü in ail-tira occasiome — il Nostro osservaiva fra altiro: « Questo
posso dirle, che l'aite ticinese ha veramente un caratfere speciale e tutto proprio, e vale
la pena di o-ccuparsene. Anche per tirare l'attenzione sugli artisti ticinesi, ein-oira fo-rse

un po' troppo trascurati »



GIOVANNI GIACOMETTI — Paesaggio bregagliotto.
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* * *

« Veenero giorni di.... scoraggiaimenfi ».

L'ascesa di Giovanni Giacometti fu andua, ricca di « scoraggiamenti e
di lolle ». Forse vi sarä chi ne possa dire ampiaineinte ed illustrare la
grande parle che egli ha avuto nelFarte svizzera degli ultimi trenla o
quaranta auni. Uli primo giudizio e accolto nelle parole che il capo del Dlipiar-
timento degli initerni ha indirizzato alia Famiglia del pittore nell'occasione
diel grande lutto: «La sua morte e una grave perdita per l'arte svizzera.
II morto, che era tanto pregia lo ovunque, per virtü della sua attivitä ha
contribuito largameote ad affermare, tanto in patria quanto all'estero, il
concetto dell'arte svizzera, e le sue magnifiche opere stanno a dimoistrare
ai posteri la sua grande capacitä e la sua inlima unione con quanto intorno
gli stava e con chi gli fu concesso di vivere ». (« Nuova Gazzetta di Zurigo »,
29 VI. '33).

Sono queste anche le parole della ricooosoeinza della grande paitria. Ma
la sua piccola patria, il Grigionii, s'e ricordato tardi del giande pittore.
Ancora nel 1919, richiesto di darci un componimento sul « Risveiglio arti-
stico» nel Cantone, ci scriveva (25 VI.): «Da un quarto di secolo lavoro
e partecipo alle esposizioni cantonali, eppure in tutto il Cantone non si
troveranno 10 opere mie, compreso il Museo (in allora le tele si custodii-
vano ancora nel Museo). Da questo fatto si puö misurare l'interesse che
l'arte inia trovö nel nostro paese e misurare anche l'interesse artistico nella
nostra popolazione ».

Poi e venuto altrimeaiti: la prima grande mostra personale del maestro,
in Goira, organizzata dalia Pro Grigioni italiano: un grande successo, anche
perohe venne aperta con una eonferenza sull'arte del pittore stesso, che,
forse per un'unica volta si indusse a parlare in pubblico;

la seconda grande mostra, del 1925, nella Villa Planta;
l'incarico di dare il vasto affresco al Museo del Parco nazionale in

Goira (1);
l'altro incarico di eseguire l'affresco nel Crematorio di Goira (2). Opere

di largo respiro, che recarono la migliore soddisfazione al pittore, il quale
voleva l'opera d'arte lä dove tutti, anche i piü poveri, la possono godere.

Ora la Galieria d'arte di Villa Planta vanta un buon numero dü tele
di Giovanni Giacomelti, fra oui anche « Le portatrici di pietre di Brega-
glia ».,L' quesla la sua oipeira giovanile piü vasta, che egli condussie, nel
piene inverno, su una slilta dalla \'alle a Zurigo, passando su due p tre
valichi. Un di egli anche ci raccontö quanta fatica gli costassero il lungo
cammino nella neve, e la cura di nun stracciare la tela che e si amplia da
varcare le dimensioni di una slitla, ma anche come poi restasse invenduta,
per ciui la lasciö in deposito a Zurigo; e la lasciö tatnto che poi le spese
del deposito salirono a molte centinaia di franchi, ed egli, un bei di, l'offri
al Muiseo alla sola condizione che pagasise queste spese.

(1) Vedi in « Almainaoco dei Grigioni » 1930, genesi, de&orizione e riiproduzioine del-
l'afiresoo.

(2) Cfr. < Quademi», An. II, N. 1, ipg. 48 sg. oive l'affresco e state riiproidotto.
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* * *

«... Anßh'io ipiremderö comgedo da >te »-

Giovanni Giacometti e morto — per una malattia renale — a Glion
sopra Montreux, ma ha voluto essere sepolto net suo villaggio di Staimpa.
Coloro che egli ha tanlo amalo e da cui eiglli era riamato, i famliliari, la
gente di Bregaglia, gli aniici accoasero a remdergji l'ultinia testimonianza
d'affetto c l'ultimo onore, miemtre lontano i molti che hauno conosciulo
lui, uomo, e ammirato le sue opere, accompaigniaromo', nello spirito, il lungo
corteo che dallla villetta del Maloiggia scendeva per lie lunghe serpentine
del valico, e lo vedevann crescere oignor piü, piü si awicinava al Cimitero,
e camminare ira due ali di popolo raocolto e mesto. La, nella chiesetta, il
parroeo Bonorand celebrö con parole commoventi la vita e le opere del
maestro e Curia Amiet, l'aamico, porta la parola del cordoglio delle autorila,
poi disse:

«Ed ora, caro amico mio; anch'io pienderö eongedo da te.
Tu ed io ahbiaimo fatto il noslro sognoi comune, ahbianio gioito e

soi'feirto per la nostra arte, che e quanlo noi si aveva di piü siacro; per
essa noi si c lottato e combattuto, sempre l'uno a fianco dell'altro, appog-
giandoci e sostenendoci a vicenda. Bei tempi, indimenticabili, quelli:
Monaco, Paxigi, Soletla — da Frank Buchser — e quesla valle dove m'e slalo
concesso di passare e ripetutamente settimane giadiitissime nella casa
paterna, e dove tu mi hai condotto arnche alia casa di Segantini. Amcoia
oggi ti lingrazio di quanta f»> rivissuto in questa Valle, nella Bregaglia.

Quale fortuna, amico mio, l'aver tattato e combattuito piü tardi al fianco
di Hodler, di Trachsel e di Rodo. Erano di magnifici in cui ci volevano
cuoi'e e coraggio.

A molti noi si ha mostrato e appianato il cammiino, ed oggi lutta una
giovine schiera sta li a dimostrare che non si e vissufi invano.

Ora anche tu sei morto, ed haii mutalo il relativo nell'assoliuto.
Ogni di ehe m'e ancora concesso di vivere, sara legato ad tuo ricordo,

caro amico mio. » (« Niuova Gazzetta grigionese », 15 VI. '33).
Breve il saluto al morto deirairhitetto Hartmann, davanti alia fossa

aperta, nel Camposanto dii San Giorgio, poi la benedizione.
Ora la terra di Biegaglia s'e ripreso eolui che l'ha dipinta con il piü

grande amore. Egli giace in vista dielle sue c.ime, a meno di un duecento
pass) dalla casa paterna e di quella sua Casa rossa, che le sorge diffroinile
che e tanto famiiliare atglii ammiratori della sua arte. Le ease cederanno un
di al tempo, ma dureranno l'opera e il nome di Giovaaini Giacometti.

Nota. — Una ipxima rawolita di quanta si e scritto su G. G. leggesi net noistiro conn-
ponimento citato piü su (« G. G. nelTocicasione del sesisamtesiima di sua vita), nel quale
havvi ainohe un elenco delile sue oipere maggiori, steso da.1 pittare stesso. Altri raggiuagli
bibiliografki si troveranno nell'« Aüeianaoco dei Gi'igioini », dal 1930 in qua, e nei « Qua-
derni ». — L'« Alimaeaoco dei Grigioini » ha aiocolto, fin dalla sua fondaziome nel 1918,
e quasi ogni anno, la ripnoduzioine di ataieno uina tela del No®t»o. Giovanni Giacoimetti
ha avuto fede nel moivimento girigione italiano e l'ha soriretto con amove. Egli ricordö
a lunge, e con gioia perfetita, la serata che la « Piro Grigioni italiaino » gili dedicö, al-
l'albergo « Lukmamer », ian Coira^ in aitto d'omagigio: era il 24 dicembre 1922 e il maestro

quel di aveva condotto a fine il suo giande trittico: « II pairco nazionale ». Cfr.
* Annuario 1924 della P G. I.», pig. 5 sg
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