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PREMESSA 

La fraseprincipale di tipo dichiarativo presenta, in tutte le lingue germaniche 
(con l'unica eccezione dell'inglese) una caratteristica restrizione d'ordine: il 
verbo finito puo essere preceduto da un unico costituente, che non corrispon
de necessariamente al soggetto. 
Questo fenomeno, generalmente designato negli studi teorici di sintassi come 
Verb-Second (d'ora in poi V-2), trova una adeguata esemplificazione nei se
guenti dati del tedesco e del danese: 

1) a. Der Professor las schon letztes J ahr diesen Roman. 

b. 

c. 

2) a. 

b. 

SN(soggetto) Vfnt Avv. . SN(oggetto) 
il- professore - lesse - gia - (10) scorso - anno - questo - romanzo 

Schon letztes J ahr 
Avv. 

las 
Vfnt 

der Professor 
SN(soggetto) 

*Schon letzes J ahr der Professor las 
Vfut 

kaffe 
SN(ogg.) 

Avv. SN(soggetto) 
Peter drikker aldrig 
SN(sogg.) Vfnt Avv. 
Peter - beve - mai - eaffe - alla mattina 
(P. non beve mai caffe alla mattina) 

Ommorgenen 
SP 

drikker 
Vfnt 

Peter aldrig 
SN(sogg.) Avv. 

diesen Roman. 
SN(oggetto) 

diesen Roman. 
SN(oggetto) 
om morgenen. 
SP 

kaffe. 
SN(ogg.) 

e. *Om morgenen Peter drikker aldrig kaffe. 
SP SN(sogg.) Vfnt Avv. SN(ogg.) 

E' importante porre in evidenza che con il termine Verb-Second si allude in re
alta a due risvolti di un medesimo fenomeno sintattico: 

A)Il fatto che il SN soggetto segue obbligatoriamente il V fnt qualora la fra
se inizi eon un qualsiasi altro eostituente frasale (efr. es. l)b. e 2)b.) (In
versione); 

B)Il fatto che il Vfnt occupa una posizione fissa (=la seconda) nella frase 
principale, divers a rispetto a quella occupata nella subordinata (Asim
metria principale·subordinata). L'asimmetria principale-subordinata e 
particolarmente evidente nelle lingue germaniehe occidentali continen-
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tali (Continental West Germanic: tedesco nederlandese e frisone), carat
terizzate, come e noto, dall'ordine SVO nella principale, e da quello SOY 
nella su bordinata: 

3) a. Der Professor las schon letztes J ahr diesen Roman. 
b. , daB der Professor schon letztes J ahr diesen Roman las. 

ma e altrettanto chiara nelle lingua scandinave. Si noti, infatti, che in da
nese (cosl come in norvegese e svedese) il V fnt viene ad occupare, nella 
subordinata, data la presenza di un elemento avverbiale, la terza e non 
la seconda posizione di frase : 

4) a. , at Peter aldrig drikker kaffe om morgenen. 
(cfr. es. 2)a.) 
b. *, at Peter drikker aldrig kaffe om morgenen. 

Questo duplice aspetto del V-2 ha determinato due diversi approcci al fenome
no in questione. Da un lato, infatti, si e focalizzata l'attenzione suI processo di 
inversione del soggetto rispetto al verbo finito, dall'altro si e cercato di inter
pretare piu precisamente il significato di seconda posizione di frase attribuen- . 
do una rilevanza decisiva all'asimmetria frase principale-frase subordinata. 
Questi due diversi approcci si riflettono nell'evoluzione dell'anallsi del V-2 in 
ambito generativo. Mentre in un primo tempo si e cercato di rendere conto del 
fenomeno ipotizzando una regola di posposizione del soggetto (efr., ad es. 
BIERVISCH (1963)), in un secondo tempo, a partire da KOSTER (1975), si e 
arrivati alla postulazione di una regola di anteposizione del verbo, ulteriormen
te definita in DEN BESTEN (1983), come movimento in posizione CaMP. 
Nel corso di questa trattazione, dedicata alIa sintassi del verba finito nelle lin
gue germaniche, si esploreranno le conseguenze di carattere teorico ed empi
rico legate alIa postulazione di una regola di movimento del verbo e si 
formuleranno i principi che ne determinano l'applicazione. 
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In 2) il simbolo f sta a rappresentare la posizione specificatore, destinata ad 
ospitare, ad esempio, gli elementi di quantificazione, X 0 rappresenta la testa 
delcostituente(N, A,P, V), Wilcomplemento (negliesempiin 1)un SP, un SA 
o un SN). Si definira poi X' proiezione intermedia (di X 0)2 e XP proiezione mas
sima (di Xo). 

La struttura in 2) e una struttura rigida, sia in senso gerarchico, che in sen
solineare. . 

Riprendendo qui il tema affrontato in GRAFFI (1980), e necessario chieder
si, a questo punto, se, e in che modo sia possibile inquadrare nell'ottica della 
teoria X-BARRA uno dei temi classici della tipologia, ovvero i diversi rappor
ti di implicazione che intercorrono fra gli elementi basici di una frase (Sogget
to, Verbo, Oggetto) e l'ordine degli elementi all'interno dei vari costituenti. 

Sulla base dell' analisi di 30 lingue diverse, nell'ormai famoso saggio del 1963, 
Greenberg identificava 3 tipi fondamentali: 

3) a. lingue di tipo SVO 
b.lingue di tipo VSO 
c. lingue di tipo SOY 
(GRENBERG, trad. it. (1976:117» 

(ad es.l'italiano) 
(ad es. il gallese) 
(ad 98. il giapponese) 

e notava come all'interno di un tipo linguistico esistessero delle cOlTelazioni 
sistematiche: with overwhelmingly more than chanche frequency nelle lingue 
in cui l' oggetto (= il complemento, nella terminologia X -BARRA) segue il ver
bo, anche il complemento del Nome (= l'Aggettivo 0 il Genitivo) segue i1 No
me, il complemento dell'Aggettivo (= per es. il secondo termine di paragone) 
segue I'Aggettivo, il complemento della preposizione (= l'elemento da essa 
retto) segue la preposizione stessa. 
Il seguente schema illustra, a scopo esemplificativo, la correlazione fra I'or

dine dell'oggetto rispetto al verbo e l'esistenzadi pra- 0 posposizioni: 

4) VO OV 
(SVO+ VSO) (SOV) 

19 11 
PO OP 
16 11 

(GREENBERG, trad. it. (1976:149» 

Come si nota, le lllingue di tipo OV considerate da Greenberg sonotutte 

2 







Vediamo ora in dettaglio quali sono le motivazioni che hanno portato a qU& 
sta proposta. 

3. L'analisi di INFL" 

L'idea di postulare un nodo sintattico autonomo relativo ai tratti di flessio
ne e di accordo non e certo nuova all'interno della tradizione generativa. Pos
siamo infatti distinguere tre fasi distinte sebbene strettamente collegate fra 
loro. 

3.1 Il nodo sintattico A UX 

In CHOMSKY (1957) si proponeva la seguente regola di riscrittura di un 
simbolo denominato AUX (l"'antenato" dell'odierno INFL) pertinente alla 
grammatica dell'inglese: 

10) Aux -> Tense (Modal) (have + en) (be + ing) 

Si noti che l'assunzione di un nodo sintattico autonomo relativo alle nozioni 
di tempo e modo e particolarmente giustificata in inglese dall'esistenza di una 
classe lessicale, quella dei verbi modali, autonoma rispetto al SV. I tests clas
sici relativi all'autonomia della classe dei modali rispetto al SV sono quelli re
lativi a fenomeni sintattici quali la Subject-Aux-Inversion (cfr. es. in A», 
I'Affix Hopping (cfr. es. in B» e la VP·Deletion (cfr. es. in C)): 
A) Solo i modali (gli ausiliari have e be, e il do) invertono con il soggetto nella 
frase interrogativa: 

11) a. 
b. 

Shall I read the book? 
Which book shall I read? 

12) a. 
b. 

*To whom wrote you a letter yesterday? 
To whom did you write a letter yesterday? 

B) Solo i modali non prendono il suffisso -s (presente, 3 per. sing.): 

13) a. *John cans speak Italian. 
a' John can speak Italian. 

b. John speaks Italian. 
b' *John speak Italian. 

C) Solo i modali non possono essere soggetti alla VP-Deletion: 
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14) John couldn't have been studying Spanish, but Bill could 
(have (been (studying Spanish») 
(cfr. AKMAJIAN -STEELE-W ASOW (1979)) 

Come mostrano i precedenti esempi, la classe dei verbi modali e definibile, 
in inglese, non solo da un punto di vista semantico, ma anche da un punto di 
vista (morfo-)sintattico. 

3.2 L'introduzione di INFL nella regola di riscrittura di F 

La categoria "INFL" viene esplicitamente introdotta nella regola di riscrit
tura della frase in CHOMSKY (1981, a.:52): 

15) a. 
b. 

F -> SN INFL SV 
INFL -> +/- Tempo (AGR) 

Le differenze di maggiore portata fra 10 statuto di AUX (cfr. 10» e quello di 
INFL (efr. 15) b.) sono essenzialmente tre: 
i) Da una categoria sintattica formulata specificatamente per la grammatica 

dell'ingIese si passa alIa postulazione di un costituente frasale di valore 
universale. 

ii) La regola di riscrittura di INFL, facendo riferimento esclusivamente al ca
rattere di finitezzalnon-finitezza della frase, non fa piu ricorso a specifi
che categorie sintattiche (Modal) 0 ad elementi lessicali (have+en; 
be+ing), ma viene interpretato come un insieme di tratti: 
" ... let us assume that INFL may in principle be a collection of features 
... In surface structure, INFL may appear phonetically as part of a ver
bal affix system, but I will assume here that in S-structure the rapresen
tation is as in (10) [= nostro 15)] ... H' 

(CHOMSKY (1981, a.:52). 
ill) La presenza di un nodo frasale autonomo INFL e motivata anche per le fra

si non caratterizzate dal tratto di finitezza. Un argomento decisivo, a ta
le riguardo, e costituito dalla possibilita di consider are la marc a 
infinitivale come lessicalizzazione di INFL [-TEMPO]. A questo proposi
to rimando a REULAND (1983), ea quanto verra detto oltre, § 3.5). 

Quanto osservato ai punti i) e ill) riassume la fondamentale differenza fra l'a
nalisi chomskiana e quella proposta da STEELE et al. (1981) in cui la catego
ria AUX viene definita come segue: 
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la correlazione fra l'ordine verbo-oggetto ed ausiliare-verbo segue dalla fissa
zione del parametro d'ordine testa-complemento all'interno del SV. 

B) Il nodo INFL puo essere realizzato foneticamente sia per la generazione 
a livello di base di determinati elementi (ad es., come abbiamo piu volte osser
vato, la categoria dei modali in inglese), sia in seguito all' applicazione di MUO
VI-a. Data la struttura frasale proposta in CHOMSKY (1986, b.), infatti, il 
processo relativo alla flessione verb ale viene analizzato, generalmente, come 
movimento di VO in 1°. Partieolarmente illuminanti a tale riguardo sono i da
ti del francese. In EMONDS (1985) viene fatta osservare una precis a asimme
tria fra le frasi a tempo finito e le frasi infinitive in relazione alla posizione 
occupata da determinati elementi rispetto al verba: nessun avverbio puo ri
correre fra il soggetto ed il verba finito, mentre una serie di diversi elementi, 
fra cui la negazione (pas) e certi avverbi di tempo, devono apparire prima del 
verba nelle infinitive. Consideriamo i seguenti esempi: 

19) a. Jean ne mange pas. 
b_ Jean n'a pas (beaucoup) mange. 

20) a. pour ne pas manger. 
b. pour ne pas etre mange. 

Questi fatti seguono assumendo che in francese: 
i) il verbo sale in 10 nelle frasi a tempo finito; 
ii) il verba rimane in situ nelle infinitive" (a questo proposito efr., fra gli altri, 

EMONDS (1978) e POLLOCK (1987)). 
Agli esempi riportati sopra eorrispondono, quindi, le seguenti strutture: 

19)a' 

I' , 

-------SN I' Jean ____ ____ 

I' SV 
[+Tempo] /" 

ne mangei " 
Spec. V' 
pas I 

V' 
tJ. 
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