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~ 
. EDIZION.l PARTE IV.
, 

MILANO L'APPLICAZIONE CROMATICA 
(col duplice impiego della stesso dito). 

L'impiego cromatico della stesso dito si ottiene spostando in avanti (intervalli ascendenti 
indietro (intervalli discendenti) il dito facendolo scivolare con poca pressione sulla corda per La disranza 
di un semitono. 

DISPOSIZIONE DELLE DITA SULLE 4 CORDE INTERVALLI RISULTA':\lI 
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IMPIEGO CROMATICO DELLE DITA 
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377. 
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ESERCIZI CROMATICI 
378. 
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Su due corde vicine (per it passaggio della stesso dito da una corda all'altra vedi anche n. 166 e seguenti e 247) 

2 3 '" '" 1~/~~-----1 2//~----2 .(/~~----3 

~~2 ~a a~~ '" ',1 '--- '7 '-- -",.-----"1' 

\-~~ 
5 J ' 

1 -#1 22-- 3 '- - _3 3__ 3__ "'

380. NOTE DOPPIE CON SPOSTAMENTO CROMATICO DELLE DITA 

~I~~~~E
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381. SCALA CROMATICA DI TUTTI GLI INTERVALLI CRE SI PRODeCO:\O I::\ lao POSIZIO::\E 
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382.Andantino DUE STUDI CROMATICI 
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SCALA, ARPEGGIO, INTERVALLI DI TERZE E TRILLI IN FA DIESIS MIN.
 

Preparazione alla Scala
 

~o~ 

384. 

~ ~___~. ~_-~o~ 
~~--=====~c-=:----+-+---+-L• .. .. ======== J~~ ~~, 

alla Meta 

TRILLI
 

--.or.
 
IIo u o~el o -
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DUE STUDI 
in Fa diesis min. 

385. Andantino 

__IVWgnF~W}~
 
p cantabile 

"---'" 

386. Moderato 

aHa Meta ~ 

SCALA, ARPEGGIO, INTERVALLI DI TERZE E TRILLI IN DO MIN.# Preparazione alla Scala 

~"d$fr~Lr~ 

- t·-' .", 
~-.. -, 
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fgn" , - E o 0 

388. PASSAGGIO D'ARCO SU TRE CORDE 

~e.~ 
~ 

~ 

fhl~~: 
~_ - I 

DUE STUDI
 
389 in Do min .
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390'M d 
o 0 
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ARTICOLAZIONE DELLA SPALLA
 
nel cambiamento di corda saltando una corda.
 

a= Meta
 
b= Punta


391. c= Tallone 

~JJ, i1 ....I J J J .. • .. .. .. .. ". • ~ ~ • II 

41) • • • • r r r r l I I I 
0 

~ J ~ 

- I
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ARCATA SUL RITMO DEL «SICILIANO» 

(«Siciliano » danza del 700 in tempo *originario della Sicilia da cui il suo nome; e caratteri;

zata dal ritmo ~ J. ~.~). 

Questa arcata e formata da due arcate in giu (0 in su) interrotte da una piccola arcata in sense 
inverso. Si adopera specialmente in brani cantabili e costituisce la base dell'arcata di recupero facenre 
parte della tecnica superiore dell'arco. 

Esempio nell'impiego dell'arco intero 

w, C3. .c .. 
:;-::= 

V i1 i1 ---------- n gr,. V 
~. 

V 

~ J t 
N.B. - Nell'impiego di minore quantita d'arco ridurre in proporrione La distribueione di essa su ciascuna nota. 

STUDIO
 

a92.
 

ffiostiuto~. 0 ~ J. 
cantabile 

0 

I J. 0 J r· 1 r~fB· 
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~'IF •

d 

" "+' 

;. J Fi. 

J. 

, 
!o

o 

J.i 

4 

ta· IJ 
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ARTICOLAZIONE DEL POLSO SU DUE CORDE ALTERNATE 

(Con poco arco alla Meta, alla Punta e al Tallone) 
Gli esercizi su due corde dell'articolazione del polso servono ad ottenere Ia massima morbidezza 

in questa articolazione senza di cui tutta Ia tecnica basata sull'elasticita e Ia scioltezza del polso non 
puo essere effettuata correttamente. 

Nell'eseguire questa arcata Ia mana destra descrive il movimento seguente 
/~ ~ - - - - - -

, cx=>
<,

..... _----,"
/ 

mentre l'avambraccio Iasciato morbido compie spontaneamente dei piccoli movimenti di compensazione 
rispetto ai movimenti della mana e del polso. 

~~I::w=-t_~
 
STUDIO
 

393"Allegro (con poco arco alta Meta, alta Punta e al Taltone)
 

n 
~.u. ~ ~- ~- /. /. /'.- /,.. /.. /""_ .r-.. /'"_ /'f*- /-. / .. r'" ~"" ..........<, .........
 

4 

~~ -, , ,- ,  '-8 ....... ,  <;.. '- ,_ ,_ 'w ,- ,- <;.. , .. ,.. ,_ 'fII ,fII
4 

~. t)Punta 2)p. 3)p. 

!§('~J
 
~ J ___ 

~ 6iTall. 'riTall. SiTall. 91li:~{a tOlld,m 

~~j~
 
.. .J -----..:...---- - - ~ ~ 
gettato gettato gettato Tall. 

ARTICOLAZIONE DELLA SPALLA
 
394:. saltando due corde
 

~(' 
alla Punta con poco arco 

~(~~i~
 
al Tall. COD poco arco E . .t313 d C. 
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PICCOLA ARCATA DI POLSO 

alla Punta, alla Meta e al Tallone 
Eseguire questa arcata con pochissimo arco adoperando quasi esclusivamente I'articolazione 

del polso e dei movimenti sussidiari delle dita che conservano all'arco la sua corretta linea parallela 
al ponticello. 

Se ne inizi 10 studio alla Meta dell'arco per eseguirlo poi alla Punta e infine al Tallone. 
N.B. - Studiando questa arcata sifaccia attenrione alla giusta posizione del mignolo sulla bacchetta dell' arc: 

come spiegato nel capitolo « Preparazione al Saltato » nella 3a Parte. Si badi inoltre che mentre le dita e la mar» 
eseguono i movimenti con morbiderra, anche tutto il resto del braccio (fino all'articolarione della spalla) partec:"p;" 
spontaneamente all'arcata per quel poco che serve con piccoli movimenti di riflesso che dimostrano la completa rilassater;a 
dei muscoli e I'assenra di qualsiasi irrigidimento del braccio. 

STUDIO 
895.Moderato per l'arcata di polso, con variante ritmica 

~I~ 

j[ 

~~W.
 

~ H
 
~.~
 

Moderato 

~I~ ~ •• 

'-" 

n W..' •• 

~ ~~:2JW:!~~ !. 
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NOTE RIBATTUTE CON ARCATE RAPIDE DI POLSO 
alternate su due corde vicine. 

E state detto precedentemente che per eseguire il passaggio di corda con note rapide sonando 
una sola nota su ciascuna delle due corde vicine che si alternano bisogna adoperare l'articolazione del polso. 

Quando invece di una sola nota si devono sonare due 0 piu note su ciascuna corda, il passaggio 
da una corda all'altra avviene ne1 braccio per far trovare sempre la mana in posizione corretta per 
sonare. II polso in questa caso non fa che produrre le arcate in su e in giu, mentre il passaggio di corda 
avviene principalmente nel braccio e, se con salta di corda oppure sonando alla punta, anche nella 
spalla. 

ESERCIZI 

Con due note su ciascuna corda 
Passaggio di
 

corda Del
 

396. brrcio 
idlm idlm l' t l' 

V~;;§§~~-d
TI id:: 'd :Ad ? 
note eseguite idem
 
col polsc id, id, id.
 

id. id. id. J t t
 

Con tre note su ciascuna corda 

STUDIO397. 

"1~ 
alla Meta 

E. 4at3 d C. 
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SCALA, ARPEGGIO, INTERVALLI DI TERZE E TRILLI IN DO DIESIS MIN. 

Preparazione alla Scala 

~(~ 

398. 

E. 4313 d C. 
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TRILL! 

fffi' 1o U 

!j, 

n 

!j, 

@,':.t' 
o 0 
I).... !j, 

II I' o :; 

DUE STUDI
 
in Do diesis min.
 

iin~J. ~.~
 
T.A. 
cantabile 

~---=tf~2)
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IL SALTELLATO
 

La differenza che passa tra il Saltato (0 gettato) e il Saltellato sta nel fatto che mentre il Saltato 
e un colpo d'arco dominato in ogni procedimento tecnico dal braccio e dalla mana che regge I'arco. r 

che dopo averlo fatto cadere da piccola altezza sulla corda profitta del suo lieve rimbalzo per sollevarlo 
e farlo ricadere di nuovo sulla corda, sempre controllando e guidandone ogni movimento e rallentando 
o affrettando a volonta il ritmo di ciascun rimbalzo, il saltellato e invece prodotto da un susseguirsi 
rapidissimo di piccoli rimbalzi spontanei dell'arco non controllabili singolarmente da parte della mario, 
i quali ricevono l'impulso a saltare da continui scuotimenti e1astici della mana nell'articolazione del 
polso. 11 punto pili adatto per produrre il rimbalzo del saltellato e verso il centro dell'arco e poiche la 
mana e distante da tale centro essa deve compiere sempre (nel movimento veloce) gli scuotimenti in 
senso opposto alIa caduta 0 al rimbalzo dell'arco. 

Quando l'arco cade sulla corda la mana si solleva e quando l'arco rimbalza la mana si abbassa. 

rimbalzo dell'arcosollevamento della mano 

t t ....
abbassamento della manaeaduta dell'arco sulla corda 

E dal perfetto equilibrio e sincronismo tra queste due azioni che dipende l'uguaglianza di que
sta arcata la quale puo prodursi solo in tempo ve1oce. 

11 saltellato si puo iniziare facendo cadere l'arco da un'altezza di 5 0 10 centimetri sulla corda a 
seconda del suo peso) e iniziando subito gli scuotimenti della mana per mantenere vivo il rimbalzo. 

3' 

~ 
i1 

U. . q y :~ ~ :~ :II~ ::::=- ::::=-

y 
::::

t \/ t t "'i/ i 
~ 

nota sonata con note senate sospensione eaduta rimbc,lzo area 
la eaduta dell'arco col rimbalzo dell' area dell'areo dell'arco sospeso 

Le note accentate si suonano con la caduta dell'arco, quelle puntate col rimbalzo e durante le pause I'arcc 
viene mantenuto sospeso. 

Se si vuol iniziare il saltellato con l'arco gia poggiato sulla corda la rna no deve imprimere il primo 
rimbalzo all'arco con un colpo brusco adeguando in seguito la forza e la rapidita degli scuotimenti in 
rapporto alla velocita e al grado di senorita desiderati. 

Si cominci con l'arco gia poggiato sulla corda e dando un colpo brusco alla nota accentata perche 
l'arco inizi il rimbalzo, 

Una terza maniera per imparare a produrre il saltellato equella suggerita da Flesch nella sua «Arte 
del violino ». * In essa il centro dell'arco poggia sulla corda e mentre l'indice preme fortemente (rna non 
rigidamente) sulla bacchetta, la mana esegue in fortissimo (quasi con suono raschiante) delle brevissime 
arcate prima in tempo moderato poi sempre pili presto raggiungendo la velocita di movimento rapido 
come in un «tremolo» strettissimo. Alleggerendo a poco a poco la pressione dell'indice e diminuendo 
la forza sono"ra fino al piano l'arco, non pili compresso sulla corda comincera spontaneamente a saltare e i. 
tremolo si tramutera in un saltellato leggero mentre la mano compie il solito scuotimento comune a tutte 
le maniere di produrre il saltellato, con elasticita di polso e rilassatezza di braccio. 

• Flesch-Curci: L'ARTE DEL VIOLINO - Ed. Curci - Milano. 

K 4:l1H d C. 
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Esempio'* n arc o ana cord a 

I~ J J Jd .J 
ff 

Incominciare 

ece. 

P1'arco rimbalza nel piano. 

Quando si e imparato ad eseguire il Saltellato si applichi l'arcata a tutte le scale gia note nelle 
maniere seguenti: 

401.

f( ecc. 

simile 

~b! ecc.~~JJ~JmlmimJ 
• • • • • • •• Si112 ile 

ecc. 

*1 
. . 

ecc. 

• . . . simile 

ecc. 

Per ottenere nel Saltellato le diverse gradazioni sonore (eoloriti) si tenga presente ehe nel «forte» l'areo deve 
: enire a eontatto con le eorde molto vicino al ponticello mentre nel «piano» l' areo deve sonare sulla tastiera e ehe inoltre 
l' area deve eompiere i rimbalei piu alti non al suo centro, ma pill verso la meta superiore. Nella vignetta il numero 
delle crocette indicano le crescenti possibilit« di rimbalro e di sonorita. 

x x x 
x x 
x 

E. 43l:~ d C. 



21 

ACCORDI
 
Gli accordi possono essere formati di 3 0 4 note le quali « dovrebbero» esser sonate quasi simul

taneamente. In pratica pero la simultaneita di quelli di 4 note e inattuabile. Per ottenere la simulta
neita di quelli di 3 note e necessario premere tanto l'arco sulla corda (prima ancora di sonare) da far si 
che Ie tre corde vengano contemporaneamente a contatto con i crini. Questo procedimento pero fa parte 
della tecnica superiore dell'arco. Nello studio elementare si attacchino due note per volta, in modo 
che la nota centrale dell'accordo di tre note serva di rapido collegamento fra i due bicordi. 

ACCORDI DI TRE SUONI ~ 

.. .. .. ,. ". .... ~ .... ,. - . 

I .. • I• 
Gli stessi accordi con arcate in giu e in su 

,., V ,., st'mt'le 

ACCORDI DI QUATTRO SUONI 
I tre bicordi dell'accordo di 4 suoni vanno sonati uno alIa volta e collegati dalla nota piu alta 

tra di lora rapidamente. ~ 

403. Con arcate in giu ~ 

fif~le - - - -
szmf 

~~~~~~ 

~f~ 
~~~fFf¥f.11 

E. 4.'313 d C, 
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STUDIO 
di Accardi di 3 e 4 suorn con preparazlOne. 

404.l\Ioderato 
~. V i1 i1 simile 

~~~I~~
 

per gli accordi di 3 suoni per gli accordi di 4 suoni 

ACCENTI 
L' accento consiste in un temporaneo rinforzo di sonorita di una 0 pili note per far si che esse 

emergano nella frase musicale di cui fanno parte. 
L'accento si adopera come mezzo dinamico per imprimere maggiore decisione ad un disegno 

ritmico, oppure come mezzo espressioo per sottolineare una 0 pili note di una frase cantabile. 
Nella tecnica violinistica l'accento si ottiene con un aumento temporaneo della pressione dell'indice 

sulla bacchetta dell'arco prodotto da una leggera rotazione interna della mana e dell'avambraccio ac
compagnata (perche l'aumentata pressione non produca un suono raschiante) da una maggiore velocita 
dell'arcata, 

L'accento puo essere applicate su NOTE DI LUNGO VALORE 

Moderato 
i1 V 

:::::- :::::

g.J. ;ijjjJ. 
durata sonorita durata sonorita 

dell'accento normale dell'accento normale 

ill tal caso il suono della nota viene rinforzato solo all'inizio per continuare pOl con grado di sonorita 
normale e l'accento ha pili il carattere di uno sforzato, 

E. 4,'Wl d C. 
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SU NOTE DI MEDIO VALORE 

Moderato 
::::>

J =- J 
durata senorita idem idem 

dell'accentc normale 
dove, sia l'accento che la durata della senorita normale quasI SI equivalgono. 

SU NOTE BREVI 
Allegro 

p,
 accento id. id.
 
::::> ::::>- ::::>-

Jj ¥ J) ¥ JJ '¥ 

quando cioe tutta (0 quasi tutta) la durata del suono epres a dall'accento nel qual caso esso si avvicina sia 
tecnicamente che nell'effetto sonoro all'arcata « martellata » della quale rappresenta la premessa tecnica. 

In ognuna delle specie citate l'accento deve esser prodotto con l'arco gia poggiato sulla corda aumen
tando la velocita dell'arcata in rapporto all'aumento desiderato di sonorita, per evitare suoni raschianti. 

E piu facile eseguire gli accenti con larcata in giu, tuttavia essi si adoperano in giu e in suo 
Prima di passare all'applicazione dell'accento sui diversi valori di note bisogna impararne la 

tecnica nella sua essenza e cioe su note di breve durata perche, come gia detto, l'accento non puo 
avere che breve durata, anche se prodotto su note di lungo valore, e trova, normalmente, posta solo 
all'inizio di una nota. 

PREPARAZIONE
 

Accenti con l'arcata III gm
 
i1 ::::>- ::::>- ::::>

·EJ~EJ~ ~~ =:;iiiiiliiiiilt:::=jC~~~1iniii
 
~I~ Accenti con l'arcata in gil 00- 00-00- 00- 00- 00- 00- 0= 

~~~= 
::::>- ::::>- ::::=- ::::>

STUDIO 
405.Moderato (Eseguire I'arcata prima alla Meta e poi alla Punta). 

::::>- ::::>-::::>- ::::='I'~~

I: 

, 

~ 0 • 0.)Q U U i
 

:.: 

Variante con l'accento in su da eseguirsi prima alla Meta e poi alla Punta. 

~,,~ecc. 
E. 4313 d C. 
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Per 10 studio dell'aeeento su diversi valori di note, si app1iehi l'aeeento alle scale nelle seguenti 

:",,::'::'1 ere. 
406. 
%~ a) T,A, 

~~t:=:I==~F-j= 
== ==

W J IeGG. 

== ==

M.S. 

Punta 

~~=_ecc
 
==- - ==- - ~ 

eGG. 

LA MEZZA POSIZIONE 
La « merra posizume » non e a1tro ehe una diteggiatura enarmonica della ra poslzlOne. Infatti se SI 

eonsidera ehe i1 passo seguente diteggiato in mezza posizione 

=k.. 1, 2 ~~ equiva1e a1 _i ~J r ~~ seguente in la posizione ~ 
SI notera l'identicita dei due risultati sonori. 

Per sonare in Mezza posizione si deve arretrare a1quanto 1a mana in modo ehe i1 10 dito su tutte 
le eorde disti un semitono da1 eapotasto. Diamo tre esempi su ogni corda con 10 spostamento in cia
seuno di essi dei semitoni fra le dita. 
401. 

r-i r--l---J _~s~~s~=s "s
~~~(?=~: ~gr~
 

r--J 4, 4, r-::t 4, 4, r--:l

of =t 
Per un esercizio elernentare nella mezza posizione basta i1 N. 407 eseguito con diversi colpi 

:::'2.'CO e in velocita gradua1mente aumentata. 
E. 4ina d c. 
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IL MARTELLATO
 

II martellato e composto da una serie di brevi accenti consecutivi che si eseguono per 10 pili a.ia 
punta dell'arco. La denominazione data all'arcata indica il suo carattere consistente in un attacco deciso, 
breve e secco, simile a un colpo di martello. 

La tecnica del martellato e press'a poco simile a quella degli accenti su note brevi, rna oltre aJ2. 
durata minima del suono, ogni nota e seguita da una pausa che sostituisce la durata sonora sottrarta 2.~ 

valore della figura. 
Cosi mentre l'accento e 10 sforzato possono prodursi su note che dopo l'accento continuano ad :'~~c:--: 

sonate, nel martellato non e consentito che la nota vibri oltre la durata dell'accento, per cui la =-_:=:::e·~~::2. 

della pausa di compensazione del valore. Ma questa pausa ha anche un'altra importante :""'...:=-_z: :=--: 
quella cioe di permettere alla mana di «preparare» l'attacco del martellato. 

Infatti durante la pausa l'indice e il medio premono fortemente sulla bacchetta e al r:-:,:,r:-:e=-: = 
dell'attacco «scaricano» per cosi dire, tuttain una volta sull'inizio della nota l'energia accumulate ~·_II2. 

bacchetta. Non appena prodotto il suono cessa la pressione delle dita sull'arco, per rinnovarsi durante 12. 
pausa che precede la nota seguente e quindi ripetere il procedimento. 

Pertanto anche la prima nota di un passo «<martellato » deve essere preceduta da un accurnu.o 
di pressione delle dita sulla bacchetta cosi come nell'esempio. 

, 
j 

pressione nota martellata pressione nota martellata 
delle dita e fine della pressione delle dita e fine della pressione 

subito dopo l'attacco subito dopo l'attacco 

It martellato si segna con un punta triangolare su ogni nota oppure can l'indicaeione generica: martellato. 

N.B. - Studiare it martellato prima alla Meta poi alla Punta. 

attacco attacco attacco attacco att. au, att. att., , , ,, , !j P !j~(~ ~ ~ , J=t J P ¥ P ¥ ~ 
1pressione pressione pressione pressione press. press. press. press. 

4:08. V STUDIO

=J , ,,t , 'r' r r ..
~(~ ¥ ¥ Jl ¥]£F1) ¥ j; ¥ ~~o/~6h~~§ 

M. segue martellato 
P. 
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RIASSUNTO DELLE SCALE MINORI MELODICHE FINO A 4 DIESIS E 4 BEMOLLI CON DIFFE
RE::\TI RITMI E ARCATE 

410 . 
• min. 

~
aHa Meta 

, , 

J j J Itf.f*c-lr=~ 

T.A. 

412. 
FA#min. 

~j~;;g~
 
M.S. arcate sciolte 

E. 43tH d C. 
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T.A. 

---- ..' ~ -

E. 431a d C. 
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RIASSUNTO DEGLI ARPEGGI MINORI FINO A 4 DIESIS E 4 BEMOLLI CON DIFFERENTI ARCATE 

Da studiare prima eon tutto l'area in note seiolte, poi eon le varie areate segnate. 

418. LAmin. 

~I
 
- Tall. 

- P unt co 

4ffi. _ 

~il 
alla Meta 

420. 
81 min. 

421. 

- -~ 

::..,...; 

422. 

-----

~SoLm'n. . _ - - ~ - _

¥I - .
~~~=S ii.;. T.A. 'l.I.. - '----" - 

T.A. 

426. 

~FA~

~'-f-_....::I~ 

E. 4:Wl d C. 
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SCALE MINORI ARMONICHE FINO A 4 DIESIS E 4 BEMOLLI CON L'INTERVALLO Dr SE
CONDA ECCEDENTE 

4,27. 

429. 

433. 

~SOL ..
(~J- ; 

-+.. 

E. 4818 d C. 
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IL PICCHETTATO
 

II picchettato, detto anche con termine diffuso in tutte le lingue «Staccato », e prodotto da 
una sequela di note martellate eseguite velocemente in una sola direzione dell'arco. Per 10 pili il pic
chettato vien prodotto con arcate in su, rna 10 si esegue anche in giu, se pure con minore frequenza per
che pili difficile. 

Ogni violinista che possiede questo colpo d'arco ne va orgoglioso perche esso costituisce innega
bilmente una risorsa tecnica di grande effetto, specie se considerato sotto il solo aspetto virtuosistico. 

Per il passato, il picchettato veniva eseguito per istinto da quei violinisti che 10 possedevano na
.uralmenie ed era ritenuto un «dono di natura» concesso solo a pochi privilegiati. L'insegnamento mo
demo, non pili basato sull'empirismo, ha a sua disposizione i mezzi adatti per insegnare questo colpo 
d'arco anche ad allievi modestamente dotati di qualita violinistiche naturali. 

Per quanto il picchettato non trovi applicazione pratica nel periodo elementare e bene tuttavia 
iniziarne 10 studio il pili presto possibile, perche a chi non 10 possegga naturalmente riesce pili facile 
2'apprenderlo nell'eta giovanile, quando cioe i fenomeni di prevenzione 0 di nervosismo per eccesso di 
" coscienza » 0 di «autocritica », non turbano ancora il violinista. 

La sua tecnica e basata, come detto, sul martellato e gia nell' 800 valeva il concetto che il martel
:'';'[0 fosse la «chiave» del picchettato .. 

Infatti di quest'arcata esso ha le stesse caratteristiche e ne segue Ie norme fondamentali: I) pres
sione delle dita sulla bacchetta durante la pausa; 2) «scarica » di scatto dell'energia accumulata sulla bacchetta sull'lniao 
della nota; 3) durata brevissima di ogni suono prodotto. 

Ma poiche le note si eseguono tutte in una sola direzione di arcata e necessario che alle azioni 
suddette se ne aggiungano delle altre: il movimento generale del braccio che spinge l'arco in su 0 in 
giu unito a un particolare movimento del polso che, come salendo 0 scendendo tanti piccoli gradini 
a seconda se il picchettato e in su 0 in giu), riporta la mana nella giusta posizione dopo ogni suo sposta

mento eseguito per produrre una nota in picchettato, e porla in condizione di eseguirne un'altra. 
Questi lievi spostamenti della mana nel picchettato veloce rassomigliano agli scuotimenti che essa 

compie nel saltellato. 
Se ne inizi 10 studio nelle seguenti maniere: 
Incominciando dalla pausa 

436. due note picchettate 
Vpress. ~ 

press. press. press. press. press.•~. 

Picchet-j arcata '~' - ripetere molte 
tato normale <c.>:> volte ogni r i 

tornello 

~.
V press.. • • 

press. . . . 
~ 
press. press. 

alla Punta 

pressione IPicchet-I movimento 
delle dita tato	 di. recupero 

del polso e 
pressio ne 
delle dita 

tre note picchettate 

alla PuntaV 3 ~ 

. . . 
press·f~· 

quattro note picchettate 

~ alla PuntaV n 
, e t ~: t . : : :	 . 

idj' ••  id.~~~ 
.~. 

Eo 4313 d C. 
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lncominciando dalla nota in giu 

437. due note picchettate 

press. V press. 
pre~s .press.~P'"'' V 

. ) y f2i34 lJi21f 
tre note picchettate

#- p. n P"'" V id. id. id. n 

~eJ 'f ~~~~§~~~Y~:I idemsulle alt re c,_::-o 

quattro note picchettate 

~ id,m sulle altre corde~{))Y~ 
v 

f 

QUATTRO STUDI 
sul picchettato 

i"MOderato ~ 

ij ~ r: ~.:::> ~. :::>-. 
M.S. 

• ••.~. 

J • : 
~ 

'~. .~. 

~Jl:lTt

:::>- ~ :::>. "'--'. ~::> 

:::".. 

E. 4313 d C. 
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440.Moderatof T.A. Punt. T.A. simile 

~~t~~= 
f;>. ~ ::> ~ 

~ tWif
:::> • • 

~
~~~~bf~~~~~
 > .... 
.~ 

441.Moderato 
~ T.A. Punt. T.A. 

3W=~ef==~ 

Contemporaneamente si studi il picchettato applicandolo alle scale nei seguenti modi: 

:!f~E::!(~~a)=~ 
f 

E. 4313 d C. 
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ESERCIZI PER L'ARTICOLAZIONE DELLE DITA TENENDO SEMPRE UN DITO FERMO SULLA
 
CORDA
 

Cal 1° dito [erma
 
442.Moderato , 'z
 

b) ~-:. ~~ srmue 

~ea) 
!§ 1 _ 

iripetere diverse uolte ogni misura) 

~rf_1 _ 

1 _ 

:&~ 
1 _ 

Cal 2° dito [erma
 
443 Moderato . 'z
 
·bl~ stmue 

~1~a~~~11

2 _ 

~~~d!2 _ 

-i·"iF~.! 

Cal 3° dito [erma 
444.Modera-:::t=o__ 
b)~.,ze 

~.al=-c =r ~~ ~L ====== ~ rr]
8 -== 

8 _ 

~
t: 
8 ~ 

E. 4llla d C. 
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Col 4° dito fermo 
445.Moderato . . 
b)~ szmzk 

~It
 
4 _ 

~ 4 _ 

4 _ 

IL PORTATO 

A differenza del picchettato che e un colpo d'arco deciso e brillante, il portato va annoverato fra 
i colpi d'arco di carattere espressivo e ondeggiante. Si segna con una lineetta e un punto sulle note: -:- e 
si esegue basandosi sulla tecnica del picchettato, rna servendosi per ogni nota di una maggiore quan
rita di arco e dando al suono una durata equivalente quasi per intero al val ore delle figure. Nel 
portato l'arco sfiora la corda quasi fosse sospeso nell'aria e nelle brevi pause tra Ie note si stacca ad
dirittura dalla corda per tomare subito a poggiarvisi sopra «planando» (per usare un termine adeguato 
ai nostri tempi) con leggerezza ed elasticita. 

Lo studio del portato va altemato a quello del picchettato per dare a questa ultimo una elasticita 
maggiore ed evitare l'irrigidimento del braccio. 

Per studiare questa arcata si possono adoperare gli studi n. 438, 439, 440, 441 e Ie applicazioni 
sulle scale distribuendo proporzionatamente in tutto l'arco i gruppi di note contenute in ogni legatura. 

SCALE ENARMONICHE 
Dicesi «enarmonia» quando 10 stesso suono 0 accordo viene chiamato con il nome di un'altra 

nota. Per es. DO diesis = RE bemolle oppure l'accordo 

1
Alcune scale del cielo completo delle tonalita maggiori e minori possono essere eseguite sia nella 

ronalita originale che nella tonalita corrispondente in modo enarmonico senza che il risultato sonoro 
cambi. 

Esse sono 

~EL MODO MAGGIORE 

Re bemolle maggiore con 5 bemolli in chiave, equivalente a Do diesis maggiore con 7 diesis in chiave. 

Sol bemolle maggiore con 6 bemolli in chiave equivalente a Fa diesis maggiore con 6 diesis in chiave. 

Si maggiore con 5 diesis in chiave corrispondente a Dobemolle maggiore con 7 bemolli in chiave. 

::\EL MODO MINORE 

Si bemolle minore con 5 bemolli in chiave equivalente a La diesis minore con 5 diesis in chiave 

JIi bemolle minore con 6 bemolli in chiave corrispondente a Re diesis con 6 diesis in chiave. 

So! diesis minore equivalente a La bemolle minore con 7 bemolli in chiave. 

Riportiamo qui appresso queste scale perche l'alunno ne prenda conoscenza per completare 
- ciclo delle Tonalita maggiori e minori. 

E. 4-11lil d C. 
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NEL MODO MAGGIORE 
446. 

4 

Reb magg.~ I f':I"" P,5-
"1) 

I':>-
(;II I I 

Do#magg. 4,'Lu. .It II I':> ~ ...... 

4) I I ~ ..-9~ 
~ 

447. 
Solb magg. _~ J I 

I':> ~P fii"f':I -
, II 

I1':J _Fa#magg. 4, 4,~.lJ. .If 11':J~-
I I4J 

448. 
Dob magg, ~,; f!' P. ~ P .". '" ~ I 0-

l ~(;II I I - ~ .. 
~.lJ. .It Si magg. 4, _ a.p. P- f!' n-. 

l ?J -9 (;II 
, I (;I 4 ?J 

NEL MODO MINORE 

449. 
~I Si~ min. ~n Cf!' p~f'" 1,,,, _
 

q) .. ?1~ ~- I I (;116 ?i
 

~.lJ. .If rt La# min. 4 4 _5/!n ~i:tn~.lJ, 

I4 ~z1 4J. rJ 
- I (;II -9~ ~ 

450. 
Mib min.~ , _0 -pP- ,5-1':> 

4 - I I ~(;II 

~.lJ. .If .1 Re# min. 4 ",5- I':> 4, 

l~ 
(;J~ I I I - ~ (;II.. 
1-1 

451. 
Lab min.~I ~ bn .".I,~ l 9

1!J 

f1lJ. .It 

~?i 

801#min. 

4J. (;J 
- "I 

4, 

I 

4 114, ,.,~lJ. L. 

, -CJ 
-5lo?;" :;: 

H) ?J~ 

1-1 

1!J4 (;111f I I - rJ40 ?J~ ?; 
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CICLO DEGLI ACCORDI DI 76 DOMINANTE IN TUTTE LE TONALITA 

452. IN UN' OTTAVA 

~no 
"JJJ~ J 

L Intervallo. 

Intervallo 
enarmonico Si 

E. 4!H:l d C. 
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37 
SCHEMA DEL CAMBIAMENTO DI CORDA NEI PASSAGGI LEGATI IN RAPPORTO ALLE CORDE 

VUOTE 

II cambiamento di corda nei passaggi legati di note pili 0 meno rapide euno dei fattori principali 
dell'uguaglianza del passo. I cambiamenti irregolari di corda sono spesso la causa della cattiva 
riuscita del brano, rna non sempre chi studia si accorge della vera origine dell'imperfezione e ne da la 
colpa alla sola tecnica della mana sinistra. 

Flesch (I) per ovviare a tale deficienza propone di tracciare durante 10 studio 10 schema delle 
corde vuote in rapporto alle note da sonare su ciascuna corda. Tale mezzo d'aiuto - per quanto sia 
specialmente utile nella tecnica superiore - deve essere conosciuto dall'allievo gia nel periodo ele
mentare per averlo a disposizione tra i mezzi sussidiari, per superare pili facilmente una data difficoira 
e servirsene poi non in caso estremo rna ogni qualvolta in un passaggio di note legate, in cui capitano fr e
quenti cambiamenti di corda, non si ottenga subito la desiderata uguaglianza. 

Si esegua ogni gruppo di note legate alternandolo rispettivamente col passe corrispondente sulle corde :. :r;~::" 

Volendo si PUG trasportare, trascrivendolo, sulle altre corde l'esercizio, 

454. Sulle corde LA e RE 
o~ t) 2) ~-_o,,-----.... 3) ->:~_-__-----. 

- 1t 11 t 
---- J ....._---"

8) ==o'-_~

-11 1 1 

o-- -

1 -- t 1 - t 1 1 
(;iII --. . -- .. -

13) OJ ----- ) --;;~~1;;;;;;;;~~ -- -- t4J -----..;;--=---- fa ~ 
o 

11 
IF • -

T t 11 
.
t 


1 
_. 

..---- • ..---!"

18) 0 20) 

ii-
v .. ~ 

~~~ 
(1) Flesch-Curci: L'arte 'del oiolino I. volume. E. MUll d C. 
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RIASSUNTO DELLE NOTE DOPPIE NELLE PRIME DUE APPLICAZIONI 

Negli esercizi seguenti sono raggruppate tutte Ie note doppie della I a e 2a Applicazione. Nel grup
po a).Ie note sulla corda inferiore restano ferme mentre nel gruppo b) restano ferme Ie note sulla corda 
supenore. 

In tal modo vengono formati in note doppie tutti gli intervalli dall'unisono alIa nona nelle tonalita 
di Sol, Re e La maggiore (I a Applicazione) e Sol, Re e La minore (2a Applicazione). 

L'allievo deve cambiare area ad ogni Semiminima e sonare in tempo Lento, cereando di equili
brare la pressione dell'arco sulle due corde controllando con molta cura l'intonazione. 

Ia APPLICAZIONE 
455. Lentamente (semitono ira 2° e SO dito) 

~J~
o 1. 2 _
0 _ 

~ 
~~r~rrrrr
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2 a APPLICAZIONE 
(semitono fra I ° e 2° dito) 

458. Lentamente 

Vi J~ J J Ill~ J B J fftf'0J J J ~ J •••
 
U :eo ~ o 1_____ 2 _ 

~ (difficile) b) 

i ~H~JfflWFf~rrr..~.i
 

459. 

~a)g~ J J J ~ 2H J J J A J J ~ • i
J raj J J ~ 
o 1. 2 _ 

(difficiIe) 4, b) 

jJ oi§JJ.J~-PJ~~ I'~ 81l r r ~ r r ~ • 

E. 4313 d C. 
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GLI ABBELLIMENTI
 
Gli abbellimenti pili in usa nella musica violinistica sana: Appoggiatura, Acciaccatura, Mordente, Grup


petto, Trillo. 

461. APPOGGIATURA ACCIACCATURA 

'" I ~ ~ I " Iv 

@) notazione r - eJ - -
" 

esecuzione - - - fl - - opp ; 
-

t - r - @) -- -- --acciaccatura acciaccaturasuI movimento in anticipazione 

MORDENTE GRUPPETTO-
notazione 

esecuzione 

~ di4 note 

~~ 

di3note 

TRILLO
 

senza risoIuzione con risoluzione 

fr. tr 

notazione 

esecuzione 

<ss:> 

N.B. - Nei trilli it dito fermo deve poggiare leggermente sulla corda mentre it dito che trilla deve battere at 
punto giusto con elasticita e precisione di ritmo e d'inionazione. 

STUDIO SUGLI ABBELLIMENTI 

E. {.'WI d C. 
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cresco 

ESERCIZI DI TRILLI E DI ARTICOLAZIONE NELLE CINQUE APPLICAZIONI FONDAMENTALI 

Q,uesti eserciri per 10 sviluppo del trillo devono essere distribuiti con giusta misura nello studio giornaliero 
esercitandosi su alcuni righi per volta con l' applicazione delle dijJerenti varianti. 

Si badi a poggiare con leggerezza il dito che resta firmo sulle corde e che il dito che trilla esegua i dijJe
renti ritmi con precisione e regolarita. 

V arianti 

~ I;) • ~ _2) 3) 4) 

~=== 
---- =--- --=- ~ ---- ---- ---- ---

~ 6) 7)"1111"11yyy .. .y,y;

~~
 
--....::: -- ---=- ~ --- -

Variante a velocita progressiva 

~: ~~~
 

Si studi giornalmente questa variante applicandola su quattro trilli dijJerenti nei quali capita il trillo 0- I. 

1-2, 2-3, 3-4 dito, per esempio: 

u =& .
e ripetete ogni gruppo complete di trillo 4 volte. 

E. 4313 d C. 
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ESERCIZIO DI TRILLO NELLA Ia APPLICAZIONE 
463. (semitono fra 2° e 3° dito) 

~I~ - ttt:t=i~-~~:fItCjIgJ~-~PS~~~- - ll'---...."~- ~- tJ" u- e- ~? n e- n -e- t:::o ~ '-JI'....,..... 

(Lasciare ferme le dita sulle corde) 

- -o  - 
_0- e- 0"0 ~o 

n
 ~
 

o~~ o~ ijo-=> ijo; I~o=:; :~.;"i: ~D~ I~ 

~ o¢j 0"; :1: :<' ~.;;, I<0, ij.?, :1: o~~ o~ 

~.>;, I~ :1: ,..... ~ '>: I ..;;' :1: e II's' I<>2' 11'5' :1
 

~ ,~o.-- ~&_Q ~:'o ~
 

~ 
464. Su due corde vicme 

-o n~I~ "SO ffi....- :EtJ~~:I: o~ 

~ "19 ....:., :~~:II-

~ 
u~ ~ o~ ':: :I~:~I~(;"i~1:I:o=;, I :,=0 :,~ ;-:, :1:#1=00 I 0-; :~ 
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- :;1 

ESERCIZIO DI TRILLO NELLA 2a APPLICAZIONE 

465. (semitono fra it IO e 2° dito) 

=I, (~ .& I '!;;;;<> §::' ~: 0,;;:' ,~, 1<>3' 1<>0::1:1: I";::' 1"'-:1 I 

e.2'rt,.''!~ -~ 

:IJ 
- fJ

0'8

:t -IU
1:) 

'8-e-

E. .f:Ull d C. 
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TRILL! SULLA 3a APPLICAZIONE 

467. (semitono fra 3° e 4° dito) 

~ -¥-P$h-:~::,~
~ ~=i:#()~ t:1(!~- t#1)~~ ~ 
0,---" 

~;:, lio:.:I:~~:":~OS' Ii~, ij..., :! 

~ .70 ~!2] :1:..'""9 ~''-.e~ 

~•.;;' ffl~:~:n~ ! ..Of· ~ .,;;':m: ..:' I#•.;;' I'....:· jiI''':' :. 

4 .>b ~#~o:~ __n ~ 

~ 
I 1 I- -&-9 , 

-¥ 
- :1 

U-
U nO 

E. 4:318 d C. 
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468. Su due corde vicine 

~I~ .8' I#;#&:m&-~\~~:_ I;"jo :1 
o~ 

~ 0 - :~: ..WOO 1#...-:::t+£i;=;. l - I ::.,30 :I~o __ 
n-& 

469.
 

o 0 

-
-&0 -

-&0

1

~
 

~ 

~ 

~
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4:70. Su due corde vicme 

~I' 

o 
,,0-

TRILLI seLLA Sa APPLICAZIONE 

471. (semitono fra corda vuota e 1° dito e « Tritono »Ira le altre dita) 

°_0 :1~II 

n Ij n
I) .1 " n°do - f@gl'o :1: II -- Ib I'- °II 0.~ 

o ..~o 

- il 
I' - o I) o - n :1 

0==u 

0-' 
o 

E. !R13 d C. 
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o 0 o ~ - ~ n-
~ u 

.0. ~o --&

1

-	 - -.0.. 

I - : : - I " I I ~T4
0 -e- 0 ~~ 0	 ~~ 0 -e-

Ij 0	 ...II'~	 ....-- E7E7~ 

4	  e- .0. e- .Q. e- .0. 00 ~~ 0 o	 0 ~~ 
II I)"... F7-; ....	 - - .... - - - :1 

472.	 Su due corde vicine
 
..------:::
 

o to~e 
n -0	 

~ 1l. -o ~ ...4	 
q 

4 
4 

o -o e-

Fine della IV. Parte 
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