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L’”	  Orgelbüchlein”	  di	  Johann	  Sebastian	  Bach	  
trascritto	  per	  due	  strumenti	  a	  una	  sola	  tastiera	  da	  François	  Delalande.	  

	  
Suonare	  brani	  polifonici	  su	  uno	  strumento	  a	  tastiera,	  specialmente	  nei	  primi	  anni	  del	  percorso	  di	  studio,	  è	  

un’attività	  complessa,	  senz’altro	  appagante	  una	  volta	  superati	  i	  problemi	  di	  coordinazione	  tra	  le	  due	  mani,	  
ma	   che	   può	   determinare	   anche	   momenti	   di	   frustrazione	   e	   di	   “crisi”.	   Lo	   sanno	   bene	   tanti	   insegnanti	   di	  
pianoforte,	   che	  molto	   spesso	  vedono	   i	  propri	   allievi	   impegnarsi	   alacremente	   sopra	   sonatine,	   forme	  brevi	  

otto-‐novecentesche	   e	   musica	   pianistica	   “popular”,	   ma	   non	   con	   altrettanta	   solerzia	   nei	   confronti	   dei	  
“Preludi	  e	  fughette”	  o	  delle	  Invenzioni	  a	  due	  voci	  di	  Bach.	  	  	  
François	  Delalande,	  attraverso	  il	  suo	  lavoro	  di	  recente	  pubblicazione	  per	  la	  “Collection	  Musique/Pédagogie”	  

della	   casa	  editrice	  Delatour	   France,	   propone	  un	  approccio	  particolarmente	   innovativo	   alla	  didattica	  della	  
pratica	  polifonica,	  attraverso	  un’operazione	  molto	   interessante	  anche	  sul	  piano	  prettamente	  musicale:	   la	  
trascrizione	   per	   due	   strumenti	   a	   tastiera	   dell’intero	   “Orgelbüchlein”	   (“piccolo	   libro	   d’organo”)	   di	   Bach.	   I	  

quarantacinque	   corali	   per	   organo	   della	   preziosa	   raccolta	   bachiana,	   scritti	   per	   la	  maggior	   parte	   a	   quattro	  
voci,	   sono	  stati	  adattati	   suddividendo	   le	   linee	  melodiche	   tra	   i	  due	  esecutori,	   con	  particolare	  attenzione	  a	  
che	  ciascuna	  parte	  avesse	  una	  propria	  “coerenza”	  autonoma	  sul	  piano	  contrappuntistico	  e	  strumentale.	  	  

Il	  livello	  tecnico	  richiesto	  non	  è,	  in	  genere,	  impegnativo;	  con	  grande	  sensibilità	  didattica	  ciascun	  brano	  viene	  
“classificato”	   in	   base	   non	   alla	   “difficoltà”	   ma	   alla	   “facilità”:	   da	   “estremamente	   facile”	   (indicato	   con	   un	  
asterisco)	  a	  “non	  così	  facile”	  (quattro	  asterischi).	  

L’intento	  principale	  dichiarato	  da	  Delalande	  nella	  sua	  articolata	   introduzione	  all’opera	  è	  quello	  di	  rendere	  
accessibile	  a	  una	  platea	  di	  giovani	  studenti	  e	  di	  musicisti	  non	  professionali	  un	  gioiello	  finora	  riservato	  solo	  

agli	   organisti.	   In	   realtà	   vi	   sono	   almeno	   due	   aspetti	   che	   fanno	   di	   questo	   lavoro	   una	   sorta	   di	   potenziale	  
“nuovo	  inizio”	  rispetto	  allo	  studio	  polifonico	  (e	  in	  particolare	  di	  Bach).	  

• La	  quantità	  di	  materiale	  nuovo	  e	  graduale	  per	  l’avvio	  alla	  polifonia.	  In	  molti	  brani	  le	  parti	  “lavorano”	  

a	   due	   voci	   senza	   raggiungere	   gradi	   di	   complessità	   che	   si	   trovano,	   per	   esempio,	   in	   alcuni	   preludi	  
polifonici	  o	  danze	  bachiane	  abitualmente	  definiti	  “pezzi	  facili”.	  Riportiamo,	  ad	  esempio,	  la	  parti	  per	  
la	  tastiera	  I	  del	  Corale	  21	  (”Molto	  facile”)	  e	  del	  corale	  23	  (“Facile”).	  



	  

• L’approccio	  laboratoriale	  e	  “cameristico”	  alla	  polifonia.	  Tutto	  il	  materiale	  è	  destinato	  all’esecuzione	  

su	   due	   strumenti,	   facendo	   uscire	   così	   l’esecuzione	   polifonica	   da	   una	   dimensione	   “solistica”	   e	  
ravvivando	  negli	   studenti	   aspetti	  motivazionali	   legati	   alla	  piacevolezza	  del	   suonare	   insieme,	   con	   i	  
compagni,	  gli	  amici	  o	  con	  l’insegnante.	  Delalande	  suggerisce	  la	  possibilità	  di	  affiancare	  al	  pianoforte	  

“tradizionale”	   una	   tastiera	   digitale	   o	   anche	   di	   usare	   due	   strumenti	   elettronici,	   “giocando”	   con	   le	  
possibili	  combinazioni	  timbriche	  (anch’esse	  indicate):	  due	  pianoforti,	  pianoforte	  e	  organo,	  organo	  e	  
clavicembalo…	  

	  
Il	   testo	   musicale	   è	   opportunamente	   presentato	   in	   “modalità	   urtext”,	   cioè	   senza	   alcun	   suggerimento	   in	  
merito	  alle	  articolazioni,	  alle	  dinamiche	  e	  al	  fraseggio.	  Non	  ci	  sono	  nemmeno	  indicazioni	  sulla	  diteggiatura,	  

cosa	   che	   potrebbe	   sembrare	   una	  mancanza	   o,	   al	   contrario,	   uno	   stimolo	   a	   mettere	   in	   pratica	   l’invito	   di	  
Debussy:	  “Cherchons	  nos	  doigtés!”.	  	  

Le	  note	  esplicative	  sono	  ricchissime	  e	  costituiscono	  una	  parte	  integrante	  del	   lavoro;	  pubblicate	  in	  quattro	  
lingue	  (tra	  cui	  l’italiano),	  comprendono	  una	  descrizione	  attenta	  e	  puntuale	  di	  ciascun	  numero	  della	  raccolta,	  

con	   suggerimenti	   pratici	   per	   l’esecuzione.	   Una	   tabella	   riassuntiva	   include	   i	   titoli	   di	   ogni	   corale,	   la	  
riproduzione	  degli	  incipit,	  il	  livello	  di	  facilità	  per	  ciascuna	  parte	  e	  le	  indicazioni	  per	  l’assegnazione	  dei	  timbri.	  

Ecco	  qualche	  esempio.	  

	  

	  

	  



	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	   	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

Approccio	   strumentale	   innovativo	   e	   graduale,	   piacevolezza	   di	   esecuzione,	   (ri)scoperta	   di	   un	   capolavoro	  
bachiano;	   il	   tutto	   proposto	   con	   grande	   competenza,	   rigore	   e	   sensibilità.	   E’	   un	   contributo	   davvero	  

importante	  quello	  che	  Delalande,	  con	  quest’opera,	  offre	  alla	  letteratura	  didattica	  (e	  non	  solo)	  per	  strumenti	  
a	  tastiera.	  	  


