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PRESE~I AZI ONE 

Questo libro si propone di fomire una descrizione di alcuni aspetti della 
grammatica del tedesco. La sua particolaritA ~ che si colloca a cavalio tra la 
grammatica "pedagogica" e la grammatica "teorica". Come una grammatica 
pedagogica. il suo scopo principale ~ la descrizione. AlIo stesso tempo, la 

offriamo tiene conto dclla ricerca recente 
grammatica generativa 
essere uno strumento lingua tedesca. in 

aceessibile allo studente. per linguistici e conoscenze 
no. per acquisirne delle osservazioni 

infatti nelle grammatiche I risultati empirici 
ricerea ambito di teoria linguistica considerevoli e spesso di 
irnportanza. prova ne sia la distinzione intransitivo / inaccusativo di cui parliamo 
nel capitolo 7. 

La presentazione che facciamo dei fenomeni sintattici del tedesco non ~ di 
tipo normativo, ma riflette i giudizi dei parlanti suile frasi della 10ro lingua In piu 
punti riportiamo anche la variazione che abbiamo osservato 0 che e stata rilevata 
nei testi che abbiamo utilizzato. Va da se che la grammatica di una lingua scritta 
dallinguista non ~ fatta di regole inviolabili, ma di generalizzazioni. Sulla base dei 
fatti aniva a conc1usioni che sempre maggior 

in ogni scienza essere inevitabilmente 
indagine ulteriore, 

pedagogiche e 10 studentf~ 
che non "rispetta" 

"regola" era una accurata. 
Un alu'o punto su cui questo lavoro si discosta da una grammatica 

pedagogica ~ il fatto che viene talvolta proposta una spiegazione dei fenomeni 
linguistici descritti, al fme di rendere piu semplice la descrizione. Dove la 
spiegazione manca, ~ perche sarebbe stata troppo tecnica e abbiamo scelto di 
ometterla (abbiamo di proposito evitato le spiegazioni teoriche 0 gli aspetti tecnici 
elaborati dalla grammatica generativa), oppure non esiste per il momento alcuna 
spiegazione e ci si limita all'osservazione dei fatti linguistici. 

Come fanno spes so le grammatiche pedagogiche. utilizziarno strnmenti 
da diverse scuole questo ci permette di 

semplice di un sintattico (si veda ad 
frase tedesca in no;;joni come "Erganzung" 

e che gli assunti alia 
possono essere con l'altro (un esempio 

del capitolo 3). e strategia potrebbe 
fuorviante per 10 studente. L'occhio vigile della leoria avverte prontamente di un 
tale rischio. 
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Ogni descrizione di una lingua dovrebbe cercare di essere la pill semplice 
possibile. Non solo percM questo rispecchia la meta del linguista che vuole 
descrivere il funzionamento di una lingua, e ha dunque il vantaggio di trattare 
quelle regole che, si ipotizza, appartengono al parlante di madrelingua, ma anche 
per delle banali ragioni pratiche. Un numero di regole contenuto e memorizzabile 
piu facilmente di un gran numero di regole e regoline. Accettando una regola piu 
astratta si ottiene spesso una descrizione pill semplice, come, crediamo, risultera 
chiaro in vari punti del lavoro. Superata l'iniziale difficolta, derivante da una 
impostazione in parte diversa rispetto alle grammatiche cui e avvezzo 10 studente 
italiano, si avra il vantaggio di una analisi semplice e teoricamente adeguata. 

L'impostazione del lavoro e di tipo contrastivo, soprattutto con la lingua 
madre degli studenti cui e rivolto: l'italiano. La dove si rend a utile 0 necessario, il 
confronto verra fatto anche con altre lingue che possono essere note allo studente 
(ad esempio l'inglese e il francese) 0 con altre lingue germaniche. 

n libro, che non presuppone una conoscenza approfondita della lingua, si 
rivolge in particolare agli studenti universitari di lingua e di linguistica tedesca. 
Speriamo comunque che esso possa risultare un utile strumento anche per 
l'insegnante di tedesco, sia di madrelingua che non, anche a livello di Scuola 
superiore. Infme, il libro pub fornire al linguista una panoramica dei principali 
fenomeni sintattici che caratterizzano la lingua tedesca, e che ne indicano la 
rilevanza per la teoria linguistica. 

Un paio di osservazioni per la consultazione dellavoro. AI fine di facilitare i 
rimandi tra capitoli, i paragrafi sono stati numerati anche con il numero del capitolo 
cui appartengono. La bibliografia non e esaustiva, ma contiene solo l'elenco delle 
opere consultate e da cui sono tratti esempi e generalizzazioni. 

Per fmire, i ringraziamenti. Parte del materiale e stato presentato da Anna 
Cardinaletti all'intemo del corso di Lingua tedesca istituito presso l'Universita di 
Venezia, negli anni accademici 1992193, 1993/94 e 1994/95: ringraziamo la prof. 
Ulrike Kindl, titolare del corso, e gli studenti partecipanti sia per l'interesse 
mostrato per l'impostazione da noi scelta, che cl ha convinto a continuare nel 
progetto, sia per le numerose domande e·commenti, che cl hanno spinto ad una 
presentazione piu semplice, ma anche a molti approfondimenti. Ringraziamo inoltre 
il dott. Peter Paschke per aver discusso con noi molte parti dellavoro e averci rese 
partecipi della sua lunga esperienza didattica, e Margit Oberleiter, che ci ha fatto 
preziosi commenti sulla penultima versione. 

Ci auguriamo che questo lavoro potra stimolare numerosi altri studi di 
sintassi tedesca. n punto di arrivo delle ricerche in corso e, nel migliore dei casi, 
anche il punto di partenza per le ricerche future. 

Venezia, marzo 1996 



SIMBOLI E NOT AZIONI CONVENZIONALI 

L Simboli 

A = Aggettivo 
F = Frase 

= di modo fmito 
= infmitiva 
= Nome 

0 = Oggetto (complemento oggetto e altri complementi) 
p = Preposizione 
SN = Sintagma nominale 
SP = Sintagma preposizionale 
SV = Sintagma verbale 
V = Verbo 

= Verbo ausiliare 
VFin = Verbo di modo finito 
VInf = Verbo di modo infinito 

= Verbo modale 

0 = Elemento non realizzato 
0indef = Pronome non realizzato con interpretazione indefinita 

2. Notazioni convenzionali 

* = frase agrammaticale, inaccettabile 
?* = quasi agrammaticale 
?? = frase molto anomala 
? = frase leggermente anomala, non perfettamente accettabile 
% = frase non accettata da tutti i parlanti 
# = della derivazione non corrisponde a una frase 

bcnformata 
$ = derivazione scorretta per una sequenza di parole grammaticale 
"# = frase corretta solo con interpretazione diversa da quella rilevante 

(x) = xc facoltativo 
(*x) = x non pub essere espresso 
(??x) = se x viene espresso, la frase ~ molto anomala 

= deve esserc espresso 
x y y rappresentano possibili alternative 
{x} ... {x} = x occupa una 0 l'altra posizione nella sequenza 



x ... y = 
x ... 

= 
= 

y = 
x:::::)y = 

SIMBOLl 

x e y sono coreferenti (x e y in corsivo) 
x e stato mosso dalla posizione segnalata da "_00 (x in corsivo) 

fonnano un costiluente 
focalizzato contrasto, in maiuscoletto) 
oppone a y versus) 

x diventa y 



Capitolo 

INTRODUZIONE 

In questo introduttivo verranno alcune fondamentali 
che ci saranno utili per la descrizione dei fenomeni sintattici della lingua 
tedesca presi in esame nei capitoli successivi. 

1.1. Organizzazione e caratteristiche della matica 

La grammatica di una lingua comprende livelli di anallsi 
caratteristiche proprie della facolta umana del linguaggio. 

relativi 

A) La fonetica e la fonologia si occupano rispettivamente dei suom di una 
lingua dei rapporti questi tra loro. fonema e 
rappresentazione astratta 0 piu foni si trovano distribuzione 
compIementare. Ad esempio, pub supporre in tedesco solo fonema 
fricativo velare {xi (efr. il grafema ch). Esso pub essere realizzato da tre foni 
diversi a second a del contesto morfo-fonologico in cui si trova. 

E palatale [~] dopo vocali anteriori (e dittonghl che terminano in vocale 
anteriore, doe lal, le!, liJ, to/); dopo le consonanti /I, a inizio di 
parola 0 sich, Gesprlich, Tucher, Teich; MUch, 
Storch, Chemie, 

E uvularc [X] dopo vocali posteriori apCItc (cioe [a(:)] e [0]), come in 
Dach, doch. 

E velare [x] in tutti gli altri casi cioe dopo le vocali posteriori chiuse 0 

semiaperte (e nei dittonghi che terminano con tall vocali), come in: Tuch, 
hoch, auell. 

B) La m e il liveDo analisi 1>truttura intema della parola, 
cui unitil. minime sono i morfemi. Il morfema e un'unita linguistica piu grande 
del fonema (esso infatti comprende uno 0 piu fonemi) e piu piccola della 
parola. E la piu piccola unita con significato. I morfemi si suddividono in tre 
classi le radici, morfemi flessivi morfemi derivazionali. 

I flessi vi indispensabili parola e i rapporti 
sintattici parola ha all'interno della Non canlbiano il significato 
dell a parola e realizzano infonnazioni cosiddette funzionali (come caso, genere 
e numero per i nomi e gli aggettivi, persona, tempo e modo per i verbi). In 
italiano i morfemi flessivi sono tutti suffissi, cioe si trovano alIa fine dell a 
parol a (ad es. il participio passato am-a-to, dove si riconosce la radice am
comune am-a-re, presente am-o, ecc., la vocaIc 
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tematica -a- eomune ai verbi dell a prima eoniugazione, e i1 suffisso -to del 
participio passato). In tedesco troviamo per la maggior parte suffissi, con 
l'eccezione del prefisso ge- che si combina con il suffisso -t 0 -en per formare 
il participio passato in alcuni verbi, come in ge-lieb-t, ge-gang-en. Mentre per 
altri verbi ge- non ~ presente e si trova solo uno dei due suffissi come in 
passier-t, empfohl-en (efr. 4.2.2.). 

I morfemi derivazionali, invece, sono opzionali e servono per formare 
parole di signifieato e spesso di categoria diversa rispetto alia radice, come il 
suffisso -ung che si attacea ad una radice verbale per formare un nome, ad es. 
la radice verbale wohn- si combina con il suffisso -ung per form are i1 nome 
Wohnung. Un esempio parallelo in italiano ~ abit~a-zione, formato dalia radice 
verbale abit- piu la vocale tematica -a- e il suffisso -zione che forma un nome. 

Infine la morfologia si occupa anche della struttura delle parole 
composte, vale a dire come due radici possono combinarsi per formare una 
parola nuova. (Cfr. ad es. asciuga+mano, uomo+ragno). Questo meccanismo 
~ molto piu produttivo in tedesco che in italiano, tanto che spesso ad un nome 
composto in tedesco corrisponde un nome modificato da un complemento 
preposizionale in italiano, cfr. ad es. Schneesturm con tormenta di neve. 
Oppure ad un nome composto tedesco corrisponde un no me derivato in 
italiano, cfr. ad es. Milchhof con latteria. 

C) La sintassi studia la struttura della frase. Le parol~ si combinano in unita 
piu grandi chiamate sintagmi che a loro volta si combinano per fOlmare la 
frase. La frase ~ l'unita massima studiata dalla sintassi. Nell'analisi sintattica 
~ sottinteso che sono i rapporti strutturali tra i sintagmi a determinare l'ordine 
delle parole. 

Non solo l'ordine delle parole varia da lingua a lingua, ma spesso si trova 
anche piu di un ordine all'interno di una stessa lingua. n tedesco e l'italiano 
sono lingue notoriamente con ordine di parole abbastanza libero, come si vede 
in (1) e (2): 

(1) a. E arrivato ieri Gianni a casa tua. 
b. leri ~ arrivato Gianni a casa tua. 
c. Gianni ~ arrivato ieri a casa tua. 
d. Gianni ~ arrivato a casa tua ieri. 
e. Gianni ieri ~ arrivato a casa tua. 
f. leri Gianni ~ arrivato a casa tua. 

(2) a. lohann ist gestem bei dir angekommen. 
b. 10hann ist bei dir gestern angekommen. 
c. Gestem ist 10hann bei dir angekommen. 
d. Bei dir ist 10hann gestern angekommen. 
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Nonostante la grande liberta di ordine presentata dall'italiano, non si pub certo 
dire che qualunque ordine e possibile in quest a lingua. Ad es. le frasi 
agrammaticali in (3) sono le traduzioni parola per parola delle frasi tedesche 
in (2): 

(3) a. 
b. 

(4) a. 
b. 
c. 
d. 
e. 
f. 

In 

*Gianni e ieri da te arrivato. 
*Gianni e da te ieri arrivato. 

Gianni da te arrivato. 
Gianni ieri arrivato. 

non permette gli 

angekommen gestem Johann 
*Gestern ist angekommen Johann bei dir. 
* Johann ist angekommen gestern bei dir. 
* Johann ist angekommen bei dir gestern. 
*Johann gestern ist bei dir angekommen. 
*Gestern Johann ist angekommen bei dir. 

lrovano in italiano, 

libro cercheremo di descrivere nel modo piu semplice, ma anche piu 
le relazioni che si i componenti la 

determinano queste differenze sintattiche 
diverso ordine delle lingue. Per far 

alcuni strumenti teorici in 1.2-3 subito sotto. 

D) si occupa sia del singole parole sia 
significato che la frase acquisisce a causa delle relazioni che intercorrono tra 
i suoi componenti. 

Un esempio di analisi semantica applicato all'ambito interne alIa parola 
e la regola che predice il significato, ad es., di un aggettivo derivato come 
abitabile ("che pub essere abitato") dando come noto il significato della radice 
verbale abit(-are}. Tutti gli aggettivi derivati con il suffisso -bile in italiano 
sono formati da una radice verbale transitiva e hanno il significato "che pub 

" mallgiabile. apribile, se formassimo un 
morfologia potra formare automaticamente l'aggettivo bababile 

vista sopra predimi "che pub essere babato" 
'V"'~"',"',"' e i1 suffisso ·bar. che zahl·bar, ecc. 

di analisi semantica frase e l'interazione 
quamificatori. Sia in italiano 

POS! complemento oggetto ha ambigua se si 
nell'ambito di una negazione. Le frasi in (5) sono ambigue tra l'interpretazione 
data in (6), in cui la ncgazione ha portata ampia suI quantificatore e 10 
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modifiea (non molti = "pochi") e l'interpretazione data in (7), in eui e il 
quantificatore ad portata sulla negazione non Ji cOlloseo"): 

(5) a. 
b. 

(6) 
b. 

(7) a. 

Non conosco molte persone. 
!ch kenne nicht viele Leute. 

Conosco poche persone. 
1eh kenne wenige Leule. 

Ci sono moIte persone che non conosco. 
Es gibt viele Leute, ich nicht kenne. 

Altri sono i livelli di analisi di una lingua, tra cui la pragm atiea 
l'azione indotta dall'usa del linguaggio, l'analisi del discorso che 
enunciati supenon frase. questo purtroppo, non 
dedicare spazio dovuto alIa interazione la sintassi con 

che studia 
studia gli 

possibile 
Iivelli. 

Lo scopo della grammatica e di descrivere le frasi ben formate di una 
lingua possibilmente. di escludere le eventuali frasi malformate. 

caso di con tradizione di codificazione I'italiano 
e il tedesco, e inevitabile che si verifichi la tendenza a prescrivere ruso deila 
lingua, nel tentative di bloccare alcuni cambiamenti in atto (innescati da usi 
dialettali paralleli 0 da influenze di altre lingue). Anche se a velte la 
preoccupazione estctica e non compite linguista prcscrivere 
parlante la forma codiee. compito del linguista invece quello 
descrivere il codice linguistico del parI ante, cercando di distinguere i vari 
livelli che immancabilmente convivono (ad es. lingua parlata I scritta, usa 
farniliare ufficialc, varieta e di tenere distinta una lingua da un'altra 
a velte coesistenti stesso pariante la standard dialetto). 
Lo studio del linguista, dunque, mira ad essere privo di pregiudizi normativi 
ma precisa nell'identificare l'oggetto del suo studio. 

nostro di studio e il tedesco "standard", cioe varieUl 
diffusa tutto territorio nazionale, accettata tale. Definire uno 
standard linguistico richiede sempre un livello di astrazione notevole, come ben 
sa il parlante dell'italiano. Sara dunque opportuno a volte menzionare varieta 
regionali, come ad esempio la possibilita per molti parlanti del tedesco 
meridionale di ammettere come paralleJa (8b), invece 
generalmcnte acccttata. 1nfatti. spesso e interessante contrastarc casi di 
accettabilita limitata ad alcune zone geografiche 0 ad alcuni parI anti 
(contra<;segnata dal segno %), come queIlo in (8a), con casi completamente 
inaccettabili, come quello in 
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hat er geglaubt, daB 
er geglaubt, bezahle 

er geglaubt, ihm U\J'"",Wlv 

5 

bezahlen werde? 

1.2. L 'analisi in costituen ti 

Abbiamo gUt accennato a1 punto C) che le parole sono organizzate in 
costituenti. I sintagmi sono costituenti di livello massimale. Ad esempio, un 
sintagma nominale pub essere formate da un solo nome, come il nome proprio 
Johann, 0 da piu parole, come der Mann, fin,o ad una complessitA del tipo der 

(9) a. 
b. 

Mann aus Berlin. den ich Jahr kennengelemt habe. 
complessita intema del esso pub svolgere 

questo tipo di 
(;OICnpleunelllU oggetto, ecc. posizione contrassegnata 

X ist angekommen. 
ledcn Tag treffe ich X. 

Ogni categoria lessicale (nome, verbo, aggettivo. preposizione, avverbio, ecc.) 
pub costituire un sintagma aggregando alla sua destra e alla sua sinistra altre 
parole, a loro volta organizzate gerarchicamente in costituenti. 

L'analisi della frase in costituenti pub essere rappresentata 0 con parentesi 
struttura ad albero. esempio la frase in (10): 

(10) [klciner [Zwerg]]] [steht Ihohen [Berg]]]]]. 

'" '" Ein kleiner Zwerg steht auf einem hohen Berg 

rappresentazioni raggruppano (Zwerg e Berg) 
precede per formare [kleiner Zwerg], 

formato da nome combina poi con l'articol0 
formare un . rein kleiner Zwerg], 
Il sintagma nominale combinarsi con una preposizio~ 

ne per formare un "sintagma preposizionale": [auj einem }when Berg]. Il 
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sintagma preposizionale pub combinarsi con un verba per formare un 
"sintagma verbale" ([steht auf einem hohen Berg D. Il sintagma nominale 
soggetto e il sintagma verbale formano un costituente: la frase, A questo punto 
possiamo etichcttare almeno dei di (10), praticita, 
sccgliamo di ctichcttare solo mettendo I'etichetta sulla 
parentesi apre il come Ma etichettare 
anche i punti di incontro ("nodi") delle linee nella rappresentazione ad albero 
in (lOb): 

a. [kleiner ]][svsteht [Berglllll 

b. F -- -""---

----- SV SN 

M /;sp 
/~ 

Art A N V P Art A N 

Ein kleiner Zwerg steht auf einem hohen Berg 

La suddivisione in non e arbitraria 0 basaLa unicamente 
sulI'intuizionc parlante (0 linguista) ma essere con dei 

Alcuni costituenza sono: A) la commutazione, l'enunciazione 
in isolamento, C) i1 movimento, D) la coordinazione. Questi test servono per 
identificare i sintagmi e, a vo!te, possono identificare anche costituenti piu 
piccoli. 

Un costituente commutabile con un aUro costituente 
pronome. Prendiamo l'esempio sintagma nominale [ein Zwerg] , 

pub sostituito altro nominale ° menD 
complesso, come [die (hlaue) Blume (mit den kleinen griinen Blattern)]: 

(12) a, 

b. 
c. 

d. 

[F[SNDie Blume] [svsteht auf einem hohen Berg]], 
[blaue 1 svsteht aut' hohen 
[Blume den kleinen BUitternjJ] [,ysteht auf 

hohen Berg]]. 
[F[SNDie [blaue [Blume [spmit [den klemen griinen Blattern]]]]] 
[svsteht auf einem hohen Berg]]. 

Non si pub commutare un costituente di un tipo con un costituente di un altro 
Ad non si pub sostilUire un nominale sintagma 
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preposizionale: 

(13) a. 
b. 

[F[SNDie Blume] [svsteht auf einem hohen Berg]]. 
*[[spMit kleinen griinen BHittem] [svsteht auf einem groBen Berg)). 

Un nominale [dieser Stern] in pub esserc 
personale er in ( Un sintagrna 

letztem in (14a» essere commu~ 
tato con un avverbio di tempo (come seitdem in (l4c». Un sintagma 
preposizionale di luogo (come [auf dem Bahnhofsturm] in (14a) pub essere 
commutato con un avverbio di luogo (come dQrt in (14d»: 

14) a. gro8e steht doch erst letztcm 
[sP(LocabYo)auf Bahnhofsturm]. 

b. [sNEr] steht doch nicht erst [seit letztem Jahr} [auf dem 
Bahnhofsturm] . 

c. [Dieser groBe Stem] steht doch nicht erst [SP(l'omporalo)seitdem] [auf 
dem Bahnhofsturm]. 

d. gro8e steht doch nicht erst Ictztem Jahr] 
[sl'(Loc~tivo)dort] . 

Non ci sono pronomi 0 avverbi che possono commutare sequenze di parole che 
non formano dei costituenti, come le parole mancanti in (15): 

(15) a. **Dieser .. ..... nicht erst letztem auf dern 
Bahnhofsturm. 

b. * Dicser groBe Stem steht letztem Jahr auf dcm 
Bahnhofsturm. 

c. **Dieser groBe Stem steht doch nicht erst seit letztem 
Bahnhofsturm] 

Un costituente puo essere enunciato isolamento. nel caso 
cui sia una risposta ad domanda. I costituenti in sono risposte 
adeguate alle corrispondenti domande in (16). In (18) vediamo che sequenze 
di parole che non formano dei costituenti non possono essere pronunciate in 
isolamento. Si noti che le parole interrogative in (16) sono pronomi. La 
grammaticalita delle frasi 6) si al punto precedente sulla 
commutabilita un sintagma con un pronorne, come pure fatto che 
esistono forme pronominali intelTogative alle risposte 8): 



a. 
b. 
c. 
d. 

a. 
b. 
c. 
d. 

(18) a. 
b. 
c. 

GIULIANA GIUSTI 

[SN Wer] hat gestern eine unbekannte Frau auf der StraBe gektiBt? 
[sNWenl hat Bans gestern auf StraBe gektiBt? 
bpCL=livo)Wo] hat Hans gestern eine unbekannte Frau gekliBt? 
rSP(~mponk)Wannl hat Hans eine unbekannte auf der StraBe 
gektil3t? 

[SNHans] 
(sNEinc unbekannte Frau 1 
[sP(Localivo)Auf der StraBe] 
[SA yverb(temporale) Gcstern] 

**Gestem eine. 
**Der StraBe gektiBt. 
**Hans hat. 

Un costituente puo essere spostato dalla sua posizione base da 
un'operazione di movimento (efr. 1.2. Ad CS., in tcdeseo la posizione 
che precede il verba di modo finito in una frase principale ("Vorfeld", efr. 

1.) pub ospitare un solo costituente. (SuI simbolo _ 1.3. subito): 

(19) a. [Mein Kind] hat _ [[gestern] [rein riesiges Eis] [[im Prater] 

[gegessen]]]]. 

b. [Gestem] hat [mein Kind] [_ [rein riesiges Eis] [[im Prater] 

[gegessen]]] . 

c. [Ein riesiges Eis] hat [mein Kind] [[gestern] [_ [rim Prater] 

[gegessen]]] . 

d. [Irn Prater] hat [mein Kind] [[gestem] rein riesiges Eis] [_ 

[gegessen]]] . 

nOli i pronomi interrogativi visti in 6) sono spostati nel Vorfeld deUa 
frase interrogativa (efr. 2.6.2 e 6.1.). La grammaticalita delle 1'rasi in (16) 
dimostra dunque anehe la possibilita di spostare un costituente. 

Solo due costituenti dello stesso tipo possono esse re coordinati, come si 
vede dai seguenti contrasti: 

a. [SNMein BruderJ und [sNseine Frau] sind gcstem im Prater 
spazieren gegangen. 



b. 

(21) a. 
b. 

(22) a. 

INTRODUZJONE 

**[SNMein Bruder] und [spmit seiner Frau] ist / sind gestem im 
Prater spazierengegangen. 

Sie waren [Advgestern] und [Advvorgestem] am Wienerwald. 
*Sie waren [Adv gestern] und [sp mit Vergniigen] am Wienerwald. 

Sie sind gestern [spins Prater] und [spin den Wienerwald] gefahren. 
si nd gestern [spin den und [spmit dem 

In coordinati due sintagmi in (20b) il sintagma 
nominale e coordinato con preposizionale, dando 
risultato In (21a) sono avverbi, mentre in 
l'avverbio ~ coordinato con preposizionale, dando un 
risultato inaccettabile. In (22) il sintagma preposizionale di moto a luogo e 
coordinato con un altro sintagma preposizionale dello stesso tipo, mentre in 
(20b) e coordinato con un sintagma preposizionale di tipo diverso (di mezzo) 
e il risultato e inaccettabile. 

Possiamo concludere dunque che la coordinazione ci fornisce un test non 
solo per distinguere i costituenti da sequenze di parole che non formano 
costituenti, ma soprattutto per distinguere costituenti delle stesso tipo da 
costituenti diverso. 

(23) a. 
b. 

c. 

frase in costituenrj 
verificano nell'intuizione 

interpretazioni della frase 

spiegare le am 

come ad esempio 
(23b) e in (23c): 

Der See gewahrt schwarzen Schwanen und Enten Lebensraum. 
Der See gewahrt [sNschwarzen Schwanen] und [sNEnten] 
Lebensraum. 
Der See gewahrt [sNschwarzen [NSchwfulen] und [NEnten]] 
Lebensraum. 

Secondo l'analisi in (23b) l'aggeuivo schwarzen modifica solo Schwiillell. I due 
costituenti sono due sintagmi Nell'analisi (23c), 

(24) 

c. 

sia a Schwiinen congiunti sono 
del sintagma. 

di ambiguita strutturale (24): 

den Mann mit dem 
[SNden Mann] 

Max sieht ISNden Mann bmit dem Femglas]]. 
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In (24h) il complemento mit dem Ferng/as 
preposizionale opzionale .2.) che informa con 

stia guardando I'uoma. invece il complemento 
il sintagma nominale den Mann mit dem 
preposizionale mit rnodifica il sintagma 

nominale den Mann e ci indica una proprieta dell'uomo che Max vede. La 
frase non ci dice nulla se Max veda l'uomo a occhio nudo 0 con qualche 
strumento. 

Finora abbiamo visto il caso di costituenti formati da e1ementi adiacenti 
nella sequenza di parole. In effetti, ammettiamo che l'adiacenza tra gli elementi 
che formano un costituente sia una condizione necessaria, almeno ad un livello 
"di base". pera i costituenti spostati dalla loro 

ci aspettiamo che costituenti siano mossi 
del costituente fanno parte. Si parIa 

discontinui quando gli elementi formano un costituente 
sono stati separati da movimento che si 

applicata sottoparte del costituente, spostamento del verba 
flesso in (25a) dalla posizione in cui si trova in (25b): 

(25) a. 
b. 

Wer [hart] ihm nicht geme [zu _]? 
..., daB man ihm nicht geme [zuhOrt]. 

In 2.5. saranno trattate le condizioni che obbligano la parte flessa del verba in 
tedesco a lasciare la sua posizione canonic a in fine di fra~. 

di costituente dalla frase relativa, 
che del sintagma nominale riferisce, come in (26a), 

(26) 

separata da esso, come 3.2. e 5.2.): 

LSNdas Buch, [~as im 
[s~as Buch] gekauft, 

n capitolo 11, infine, trattera una serie di costruzioni discontinue che si 
verificano con elementi nominali come i quantificatori in (27) e (28) e i 
pronomi indefiniti in (29): 

(27) a. 

(28) 

(29) 
b. 

lch habe [alle diese Kinder] gestern kennengelernt. 
Kinder] habe ich [aUe] h~'''~'U 

[keine Gespenster] 
habe ich [keinel "'",,,.,u,,, 

Biicher] hast du gekauft? 
[Was] hast du [fur Biicher] gekauft? 
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1.3. II movimento 

Nel test C) in 1.2. abbiamo ammesso senza spiegazioni che i costituenti 
possono essere spostati da un'operazione di movimento che li rimuove dalla 
loro posizione di base e li colloca in una posizione diversa. Vediamo quali 
sono le condizioni che permettono 0 richiedono il movimento. 

I sintagmi interrogativi, come weT in (30), e relativi, come den in (31), 
devono essere spostati in prima posizione di frase (cfr. 2.6.2. e 2.6.6.): 

(30) a. 
b. 

Wen hat Johann gestern gesehen? 
der Mann, den Johann gestern ge~hen hat 

Le frasi in (30) sono strettamente paralIele alIa frase in (31): 

(31) Johann hat gestern jemanden gesehen. 

In (31) i1 pronome indefinito jemanden e nella poslZlone di complemento 
oggetto del verbo sehen. In quella posizione riceve il "ruolo semantico" di 
paziente dell'azione e caso accusativo. 

E intuitivo che anche il pronome interrogativo wen in (30a) e il pronome 
relative den in (30b) ricevono 10 stesso ruolo semantico di paziente e 10 stesso 
caso accusativo, pur non essendo nella stessa posizione strutturale di jemanden. 
Ammettendo che il pronome interrogativo e relative partono dalla posizione 
strutturale di complemento oggetto intern a . al sintagma verbale in cui troviamo 
il pronome indefinito in (31), e rappresentata dal segno convenzionale "_" 
in (32), possiamo generalizzare l'assegnazione di caso accusativo e di ruolo 
semantico di paziente alIa posizione di complemento oggetto interna al 
sintagma verbale. La posizione in cui si trovano i1 pronome relativo e 
interrogativo e derivata da un movimento, rappresentato dalla freccia in (32): 

(32) a. Ich weiB nicht, wen Johann gestern [sv- gesehen hat]. 
l' I 

b. Ich kenne den Mann, den Johann gestern [sv- gesehen hat] . 
.,... I 

Da ora in avanti la posizione di partenza verra segnalata con il simbolo "_" 
e l'elemento spostato da quella posizione verra segnalato in corsivo. Per ragioni 
di spazio, verra spesso omessa la freccia. La posizione di partenza sara a volte 
chiamata "posizione canonica" nel senso di posizione designata per un dato 
costituente, 0 anche "posizione di base" nel senso di posizione in cui si trova 
l'elemento ad un livello precedente l'applicazione dell'operazione di 
movimento. La posizione di arrivo sara a volte chiamata "posizione derivata" 
nel senso che la struttura cosl formata e derivata dall'applicazione dell a regola 
di movimento suI costituente che occupa la posizione in questione. 
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pronome relativo siano spostati in 
quella di partenza permette di semplificare 

meccanismo di assegnazionc semantico e di caso, 
la possibilita per interrogativo 0 relativo 

muoversi diverse da queUe (31) e che abbiamo 
rappresentato in (32), come e il caso di (33) e (34) (cfr. 6.1.2. e 6.2.): 

(33) a. 
b. 

(34) 

%Wen glaubst du, [~aB Johann gestern [sv- gesehen hat]]? 
%der Mann, den ich glaube, [~aB Johann gestem [sv- gesehen 
hat] 

du, [F _ [habe [sv- gesehen]]]? 

Nel trattati i fenomeni , cioe i casi in 
di un'operazione sintagma viene fatto 

sovraordinato in cui vediamo il caso 
una suhordinata introdotta da di frase permette 
l'estrazione di un sintagma relativo 0 interrogativo solo in alcune varieta del 
tedesco. In (34) vediamo l'estrazione di un pronome interrogativo da una frase 
subordinata con la struttura della frase principale (cioe con il verbo di modo 
fmito collocato in seconda posizione). Questo tipo di frase non permette 
l'estrazione di un pronome relativo. 

Il movimento dei pronomi interrogativi e re1ativi in tedesco e 
obbligatorio in quanto i tratti interrogativi e relativi devono trovarsi in prima 

sopra che un 
riceve ruolo semantico 

un verba in forma 
1J<UC<"·I.",-, e caso accusativo 

7.4.1.), il caso accusativo 
Dato che un sintagma essere legittimamente 

presente in una struttura deve ricevere un molo semantico e un caso, il 
complemento oggetto di una frase passiva deve spostarsi in posizione di 
soggetto, dove e assegnato caso nominativo. Questa posizione e disponibile 
perche un verbo passivo non assegna il ruolo semantico di agente al soggetto. 
Nessun sintagma nominale pub dunque occupare questa posizione nella 
sequenza di base (cioe prima che si applichi l'operazione di movimento): 

(35) Maria gestem [sv- l':;;:;'."""I;;:;''' 

man gestem [svMaria 

L'ipotesi ~intagma nominale Maria 
contrassegnata 

permette il parallelismo 
la forma passiva in (35a) e la forma attiva in (35b). 

sposti daUa posizione 
posizione di soggetto 

parlante intuisce, 
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I ruoli semantici (es. agente, paziente, esperiente, tennine) sono 
assegnati dal verbo ai suoi "argomenti". Per argomenti si intendono i sintagmi 
nominali e preposizionali selezionati obbligatoriamente dal verbo. 11 tennine 
"argomento" corrisponde in gran parte al tennine "Erganzung" nella teoria della 
valenza (cfr. anche 3.3.2.). 

I casi strutturali (nominativo e accusativo) sono assegnati rispettivamente 
alIa posizione di soggetto delle frasi di modo finite e alIa posizione di 

I casi obliqui sono assegnati 
(verbo, preposizione, nome) che seleziona 
riceve il caso nella canonica, Un caso non 

un sintagma nominale una posizione diversa 
cui tale caso e asscgnato. 

interrogativi e reIativi ruolo semantico si a 
caso posizione di partenza. n verba al passiv~ riceve 
iI ruolo semantico (di paziente) nella posizione di partenza e il case 
(nominativo) nella posizione di arrivo. 

Oltre ad un sintagma completo, l'operazione di movimento pub operare 
su una categoria lessicale semplice (es. nome, verbo, ecc.), che costituisce la 
testa del sintagma. In 2.5. vedremo che in tedeseo c'e ragione di pensare che 
in frasi come (36a) la posizione dell'ausiliare sia derivata attraverso un 
movimento che parte dalla posizione in cui si trova in (36b): 

(36) gestern eine Geschichte 
gestern eine Geschichte 

Il testa lascia invariatc di assegnazione di 
e dell a testa stessa, proprieta della testa hanno 
effetto ad un livello di rapprcscntazionc precedente l'applicazione 
dell'operazione di movimento. I ruoH semantici e il caso quindi sono assegnati 
dalla testa ai suoi argomenti prima che qualunque elemento si sposti. 

01tre alIa categoria non realizzata (0 "vuota", cioe di tratti fonetici) 
Iasciata dalla regola di movimento e segnalata da "_", si supporra un altro 
tipo di categoria vuota, non derivata, segnalata con 0. E il caso tra l'altro, del 
costitucnte sottinteso in (37), che sara 3,1.5" del soggetto di 

che sara trattato in indefinito in (39), 
• del nome non realizzato sara trattato in 8.2.5: 

(37) Brauchen wir Brot? 
hab' ich sehon gekaufL 

(38) Maria versucht [0 die Prtifung zu bestehen]. 
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(39) Wein] und [ 0 

(40) [den roten 0 da] und hier]. 

In ammette che, gia al livello posizione canonica 
occupata da una categoria che in molti rispetti funziona esattamente come la 
categoria lessicale corrispondente, ma non e realizzata lessicalmente. 



Capitolo 

FRASE 

2.1. Introduzione: italiano e tedesco a confronto 

Se prendiamo considerazione una frase dichiarativa 0 interrogativa 
contenente un verbo transitivo semplice non sembrano esserci differcnze tra il 
tedesco e l'italiano per che conceme l'ordine delle parole. In entrambi easi. il 
soggetto occupa la posizione ed ~ seguito dal verba e dal complemento 
oggetto: 

(1) a Maria kennt H ans. 
Maria conosce Gianni. 

(2) Wer kennt Hans? 
Chi conosce Gianni? 

Considerando altri tipi di accorgiamo somiglianza tra la 
struttura frasale delle due limitata a pochissimi riducono alIe 
frasi contenenti un verba semplice. come quelle in (1) e (2). Molteplici invece 
le differenze tra le due lingue: ad esempio. in tedesco il verbo occupa posizione 
[male nelle frasi subordinate. come in (3), e il participio passato ~ poslZlone 
finale in (4). inoltre cominciare una un complemento del 
diverse dal (5). Questi ordini delle impossibili in italiano: 

(3) a. daB Maria Hans kennt 
"'Penso che Maria Gianni conosce. 

a. Maria hat den 
b. "'Maria ha il mm 

a. Mich kennt Maria 
*Me conosce Maria senz'altro. 

Queste differenze, nonche queUe discusse 
anche in (1) somiglianza sia solo 
le frasi dichiarativc contenenti un verbo 
m ani era diversa nelle lingue. 

C, ci fanno ritenere 
IJlU <.. • ., Lv. Come vedremo. infatti. 

clcvono essere analizzatc 

Studiando i vari di frase. arriveremo alIa conclusione che esistono due 
grandi differenze tra il tedesco e l'italiano: la prima concerne l'ordine fondamentale 
delle parole. discusso in l'applicazione di una movimento 
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che opera suI verbo di modo finito nelle frasi principali (cfr. 2.5.): 

(6) a. Ordine fondamentale delle parole: 
tedesco: Soggetto Oggetto - Verbo 
italiano: Soggetto Verbo - Oggetto 

b. Regola del "Verb-Zweit": 
tedesco: opera in maniera generalizzata 
italiano: opera solo in pochi casi 

combinazione queste due cl pemlette descrivere ordini di 
e 1 Upl che si in tedesco. OUerremo COSl descrizione 

unitaria e mollO semplice di fatti linguistici all'apparenza alquanto complessi. 

2.2. L'ordine fondamentale delle parole: SOY 

tedesco e si differenziano rispetto all'ordine fondamentale delle parole: 
rispettivamente, Soggetto-Oggctto-Verbo (SOV) Soggetto-Verbo-Oggetto 
(SVO), dove "Oggetto" sta per il complemento oggetto e gli altri possibili 
complementi del verbo. La differenza consiste dunque nell'ordine reciproco del 
verbo e dei suoi complementi (mentre i1 50ggetto precede in genere i vari 
complementi Parleremo dunque d'om di OV vs. 

Questa cHfferenza non si manifesta in in tutti i frase: ad 
esempio, come abbiamo notato ( una frase dichiarativa principale contenente 
un verbo semplice sembra avere una struttura idenlica a quella della frase italiana 
corrispondente. In re al ra, cl sono molti altri tipi di frase in cui in tedesco i1 
complemento precede il verbo. Consideriamo qui di seguito i vari casi, 
focalizzando la nostra attenzione sull'ordine rispettivo del verbo CV) e dei suoi 
complementi frasi a. esempi le frasi b. conispondenti 
itaJiani. 

Cominciamo considerando principali: 

A) Se la frase contiene un verbo composto (costituito da "participio passato + 
verba ausiliare"), il verbo lessicale, al participio passato, segue il proprio 
complemento. succede nelle frasi dichiarative nelle frasi 
interrogative dell'articolo il nome che qui utilizziamo per 
facilitare la comprensione della lipico della parlata): 

(7) a. Maria hat (den) Hans gesehen. 
o V 

a'. Hat Maria (den) Hans gesehen? 
o V 



b. Maria ha 

b'. Maria ha 

visto 
V 

LA FRASE 

Gianni. 
o 

Gianni? 
o 

B) Se la frase contiene un verba all'infmito con ausiliare (futuro, mod ale, ecc.), n 
verba infmitivo segue il proprio complemento, sia nelle frasi dichiarative che nelle 
frasi interrogative: 

(8) a. Maria wird Hans sehen. 
Maria will Hans sehen. 

0 V 

a'. Wird Maria (den) Hans sehen? 
Will Maria (den) Hans sehen? 

V 

b. Maria vuole Gianni. 
V 0 

C) n verbo occupa l'ultirna posizione anche nelle frasi infmitive imperative (si 
osservi italiano l'inf1nito viene usato nelle frasi negative 
2a pers. 

(9) a. Bitte das Fenster 
o 

zumachen! 
V 

b. Per favore, chiudere la fmestra! 

b', chiudere 
V 

o 

la fmestra! 
o 

D) Con i verbi con particella separabile, la particella occupa l'ultirna posizione nella 
frase. 

Come italiano esempio la di verbi / percorrere), 
anche in e possibile trovare verbi con prefisso. la cosiddetta "partic ell a" , 
che molto spesso corrisponde ad una preposizione: es. rufen / anrufen. n prefisso e 
parte integrante del verbo, come mostra il fatto che esso contribuisce al suo 
significato (es. rufen = "chiamare", anrufen = "teJefonare"). 

La particolarita del tedesco rispetto all'italiano e che il prefisso si puo talvolta 
"separare" parte del che contiene radice, COS! ottenere una 
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come (lOa). Se consideriamo il prefisso come parte costitutiva del verbo. dato 
I'ordine fondamentale OV diventa chiaro perche esso appare sempre in fondo alIa 

dopo i complementi verbo (e prima dei complementi: efr. 
*Maria ruft La del prefisso Oa) e dunquc stessa ehe 

frase corrispondente (lOb), contiene una eomposta verbo: 

(10) a. 

b. 

Maria ruft Hans 
o 

Maria Hans 
o 

an. 
V 

E) Appaiono in ultima posizione nella frase 0 precedono immediatamente il verba 
in ultima posizione anehe quei compIementi (come in Anspruch negli esempi 
seguenti) ehe formano con il verbo una sorta di espressione idiomatica: 

a. 
b. 

Er 
Er 

die Hilfe 
Hilfe des i.n Anspruch genommen. 

Se non si considerasse (lIb) come I'ordine "di base" (cfr. 1.3.), sarebbe mol to 
difficiIe spiegare perche in (lIb) in Anspruch e immediatamente alia sinistra del 
verbo, mentre in (I la) e moIto lontano da esso. 

Consideriamo ora le frasi subordinate. Anehe questo easa, complemento 
precede sempre verbo: 

A) Nelle frasi subordinate, il verba di modo fmito segue sempre il proprio 
complemento: 

a. 

b. 

!ch daB Maria kennt 
V 

Credo che Maria conosca Gianni. 
V 0 

Questo succede anehe in 
soggetto (infinitive soggettive) 

frasi subordinate infinitive. funzione di 
complemento (infmilive oggettive): 

(13) a. [Einen neuen Film zu sehen] ware angenehm. 
o V 

b. Vedere un nuovo mm] sarebbe proprio divertente. 
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versucht, [ dieses Buch 
o 

[di leggere 
V 0 

19 

Una frase infinitiva pub anche essere complemento di un verba di percezione, 
come fiihlen, hiJren, sehen (cfr. anche 4.3., punto A). Anche in questo caso, in 
tedesco il complemento del verbo infinitivo precede il verbo. Si osservi che quello 
che sembra essere il complemento oggetto del. verba di percezione e in real~ il 

(l 

b. 

infmitivo subordinato; di sehen e dunque 
Kinder ein Buch klauen: 

l die Kinder ein Buch 
o 

Ha visto [i bambini rubare un Ubro]. 
V 0 

In conc1usione possiamo osservare che in tedesco i casi in cui l'oggetto 
precede il verba sono numerosi, mentre si pub riscontrare la situazione contraria 
solo nelle frasi che contengono un verbo semplice (cioe senza ausiliare e senza 
prcfisso). Possiarno pens are allora che in il verba lessicale ha la stessa 

delI'ausiliare negli visti. L'ordine "verho -
rispecchia l'ordine del tedesco, ma 

della regola , come vedremo 
sia per le frasi le frasi interrogative 

(16) a. Maria kennt Hans -
0 V 

b. KenntMaria Hans ? 

0 V 

das Buch 
0 V 

Le interrogative in cui oggetlO del verba appare in 

sinistra del verba di pertinenti qui, in quantI) 

fonflamentale delle parole: oggCl1O e stato collocato in 

posizione dalla regola di anleposizione che put'> combinarsi con la regoJa del "Verb-Zweil", come 
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vedremo 

(17) kellne ich nicht 

0 

b. Wen kennst du nicbt ? 
0 V 

In casi come questi, il complemento oggeuo precede il verbo ancbe in italiano. Come in tedesco, 
esso e stato collocato in prima posizione: 

(18) conosco non Maria. 
V 0 

conosci ? 
V 0 

2.3. Altri esempi dell'ordine OV 

In tedesco, si trova l'ordine OV non solo con i complementi di tipo nominale e 
preposizionale, come abbiamo appena visto, ma anche con altri tipi di 
complemento del verbo. Inoltre, questa proprietA non ~ esclusiva del verbo, ma la 
si ritrova aItri tipi di categorie 2.3.1.). Possiamo cosl 
spiegare altre differenze che si l'italiano e il tedesco, 
facendole in questa differenza nell 'ordine delle parole. 

A) In complemento pub mentre in italiano 
segue casi in cui la frase subordinata verbo perche ~ stata 
collocata nel Nachfeld della frase sovraordinata, si veda 3.2.; per la costruzione 
"coerente" con il verba versuchen, si veda 4.3.): 

(19) a. ... , well Maria [F(int) Deutsch zu lemen] versucht. 
o V 

b. . .. perche Maria cerea [F(int) di imparare il tedesco]. 

B) 
quasi 

V 

sintagma verbale (cioe 
if'n-,,'n.r("\ del verba ausiliare 

l<Al.)l'-'aJ.ve i suoi complementi) 
l'ordine OV possiamo 
rispetto all'italiano: 



(20) a. 

b. 
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.... weil Hans [sv das Buch gelesen] hat. 

... perche Gianni 

a VAus 

ha 

VAus 

[sv letto illibro] . 
a 

21 

Se la parentesizzazione non fosse come in (20). ma i\ participio passato e l'ausiliare formassero 

un complesso verbale. e se la differenza tra il tedesco e l'italiano consistesse semplicemente nella 

diversa posizione occupata da questo complesso. vale a dire l'ultima posizione nella frase 

subardinata in tedesco e la posizione mediana in italiano, ci aspetteremmo di trovare in tedesco la 

sequenza "verba ausiliare - verba lessicale". che ~ invece impossibile: 

(21) a. 
b. 

* .... weil Hans das Buch [hat gelesen]. 

. .. percM Gianni [ha letto] illibro. 

Possiamo dunque concludere che (20) ~ la parentesizzazione corretta. L'idea che il verba forma 

una unita sintanica (un costituente) non con l'ausiliare. ma con il proprio complemento ~ 

sostenuta dalla possibilita di "topicalizzare" assieme i due elementi, sia in tedesco che in italiano 

(cfr. anche 3.1.): 

(22) a. 
b. 

lsv Dieses Buch gelesen] hat er nicht. 

[sv Detto la verita] non ha di certo. 

Si noti che l'ordine rispettivo di complemento e verba all'interno del costituente topicalizzato ~ 
speculare nelle due lingue. cosl come ci aspeniamo se il tedesco ha l'ordine QV. mentre l'italiano 
l'ordine VQ. 

Le possibilitA in A) e B) si possono combinare. in modo che l'ordine av si 
ottiene a piu livelli: la frase infmitiva Deutsch zu lemen. complemento del verbo 
versucht. 10 precede. allo stesso modo che Deutsch precede i1 verba da cui 
dipende. lemen. Infme. i1 sintagma verb ale Deutsch zu lemen versucht precede il 
verba ausiliare hat di cui e complemento: 

(23) .... weil Maria [[Deutsch zu lemen] versucht] hat. 
a v 

a v 

a V Aus 

C) In una frase complessa contenente un verba modale. la sequenza formata dal 
verba infmitivo e dal suo complemento pub essere considerata come il 
complemento del verbo modale. Dato l'ordine av, possiamo spiegare percM anche 
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in questo caso l'ordine dei due verbi ~ rovesciato rispetto all'italiano: 

(24) a. ...• weil Hans [das Buch lesen] will. 
o VMod 

b. . .. percM Gianni vuole [leggere illibro]. 
VMod 0 

Cosl come abbiamo osservato sopra per i tempi composti. se i due verbi modale e infmitivo 
formassero un complesso verbale e se la differenza tra il tedesco e l'itaJiano consistesse 

semplicemente nella posizione di questo complesso verbale. vale a dire l'ultima posizione nella 
frase subordinata in tedesco e la posizione mediana in itaJiano. ci aspetteremmo di trovare in 
tedesco la sequenza "verba modale - verba lessicale". cbe ~ invece impossibile: 

(25) a. * .... weil Hans das Buch [willlesen]. 
b. . .. percM Gianni [vuole leggere] illibro. 

Anche in questo caso possiamo topicalizzare il complemento infinitivo. it che conferma l'analisi 
proposta in (24): 

(26) a. [Das Buch lesen] will er nichL 

b. [Leggere illibro] non vuole proprio. 

Le possibilitA in A) e C) si possono combinare. in modo tale che l'ordine av 
si ottiene a piu livelli: Deutsch precede il verbo di cui e complemento. lemen. Alio 
stesso modo. la [rase infmitiva Deutsch zu lemen precede il verbo versuchen di cui 
~ complemento. Infme. il complemento infmitivo Deutsch zu lemen versuchen pub 
essere considerato complemento del verba modale mOchte e 10 precede a sua volta: 

(27) ...• weil Maria [[Deutsch zu lernen] versuchen] mOchte. 
o V 

o V 

o VMod 

Questo ordine delle parole, cbe rappresenta una possibilit1l del tedesco, ~ piuttosto usato nella 

lingua parlata, mentre nella lingua scritta e colta in genere si tende a collocare la frase infinitiva 
subordinata alia fine di tutta la frase, dopo il verba modale mtJchle: .... weil Maria versuchen 
mtJchte, Deutsch zu lernen. Questa ~ una possibilit1l cbe esiste indipendentemente in tedesco: in 
generale, tutte le frasi subordinate tendono ad occupare i1 cosiddetto Nachfeld (efr. 3.2.). 
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2.3.1. L'ordine dei costituenti in altri tipi di sintagmi 

Finora abbiamo considerato l'ordine rispettivo del verba e dei suoi complementi. 
Consideriamo ora le altre categorie lessicali: il nome, l'aggettivo e la preposizione. 

In tedesco, il nome ~ l'unica di queste categorie che si differenzia dal verbo, 
precedendo sempre il proprio complemento, sia che questo sia un sintagma 
nominale a1 caso genitiv~ che un sintagma preposizionale (cfr. 8.3.): 

Buch des Professors 
o 

Ankunft von 10hann 
o 

In questo caso, non vi sono differenze tra il tedesco e l'italiano: cfr. if Libro del 
professore. l'arrivo di Gianni. 

L'unico caso in cui in tedesco un complemento del nome pue precedere il nome riguarda i nomi 

propri con il suffisso genitivale -so Ma questa non va considerata come una posizione di 
complemento, bens} come la posizione tipica degli aggettivi possessivi (cfr. 8.2.3. e 8.3.): 

(20) Buch 

Buch 

la preposizionc invece in alcuni casi 
precede, mentre possibile in italiano. 

complementi che I'aggettivo sono i 
nominali, (30a) e (31a,b), mentre i sintagmi preposizionali in genere 10 seguono, 
(31c,d). In italiano, invece, i complementi dell'aggeuivo 10 seguono sempre, (30b): 

(30) a. 

b. 

(3 

Maria ist [ihrer Mutter] ahnlich. 
o A 

Maria e simile [a sua madre]. 
A 

Ware ist [ihr Geld] wen. 
r aller Sorgen] ledig. 
froh [tiber den Entschlul1]. 

Meier ist sehr stolz [auf 

Si osservi che se ~ presente un avverbio che modifica l'aggettivo, come sehr in 
(32), il complemento dell'aggettivo in posizione pre-aggettivale precede anche 



l'avverbio: 

(32) a. 
b. 

CARDINAI .. EHI 

Er war mir sehr base. 
Er seiner Frau trcu. 

Pcr I'aggettivo all'intcrno del sintagma nom in ale, si veda 8.4. 

Con le preposizioni, troviamo in tedesco una situazione mista e il 
complemento precede 0 segue a seconda della preposizione e del tipo di 
complemento, mcntre in italiano troviamo I'ordine "preposizione 
complemento" secondo me, ecc.). preposizioni ammettono 
entrambi gli come nach (33), altre sempre 
proprio complemento, come mit in (34), altre Wine sono esclusivamente post
posizioni: ad esempio entlang (+ accusativ~), halber, zuliebe in (35): 

(33) a. 

b. 

(34) a. 

b. '" 

nach [meiner Meinung] 
p 

Meinung] 
o p 

mit 
p 

[dem Messer] 

Messer] 
o p 

(35) a. 
b. 
c. 

den FIuB entlang (efr.: Das Schiff fahrt den FIuB entlang) 
der Vol1stfuldigkeit haIber 

Frau zuliebe 

preposizionc sempre complemento questo e rappresentato dalle 
forme pronominali invariabili da e wo. In questi casi, il pronome e la preposizione 
formano un'unica parola (cfr. 9.1.2. e 5.1. / 6.1., rispettivamente). Si contrasti (34) 
con (36): 

a. 
b. 

2.4. Schema riassuntivo 

Ria,;sumendo, l'italiano ed il LL'U'-·J~·V hanno un fondamentale delle parole 
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diverso. Mentre in italiano, un complemento segue sempre la categoria da cui 
in tedesco un complemento precederla. Questo sempre vero nel 

cui tale catcgoria verbo, mentre le co se piu complicate nel 
degli aggettivi e delle preposizioni, che ammettono entrambe le possibilita a 
seconda del tipo di complemento; il nome invece precede, come in italiano, i propri 
complementi: 

(37) ITALIANO TEDESCO 

v SN SN v 

SP V 

VAus SV SV V Aus 

Frase Frase v 

SN SNldaJwo P 

P SN 

SN A 

A SP 

N SN/SP 

Due sono le possibilitA di ottenere I'ordine QV in tedesco: iI complemento viene generato a 
della categoria di cui complemento, cbe l'ordine e un di base; 

esso viene generaLo destra della allegoria di complcrnenln e anteposto obbligatoriarncnte 

ne\la posizione cbe precede questa categoria (tale movimento sarebbe facoltativo per quegli 
elementi ehe possono trovarsi nel Nachfeld. efr. 3.2.). Entrambe queste analisi deserivono bene i 
van ordini delle parole che troviarno in e la scelta I.ra le due anaIisi e dett4lla !la 
eonsiderazioni carattere teorico. cbe privilcgiano la seeonda altcmativa. 

2.5. La regola del "Verb-Zweit" 

Se, come abbiarno visto, l'ordine fondamentale delle parole e av in tedesco, per 
ottenere una frase principale dichiarativa partiamo da un ordine come quello in 
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(38). Ma, come si vede in (39a), (38) non ~ una frase benfonnata; per ottenere una 
frase possibile l'ausiliare deve trovarsi in una posizione che segue immediatamente 
il soggetto, come in (39b): 

(38) 

(39) a. 
b. 

#Maria den Hans gesehen hat 

*Maria den Hans gesehen hat 
Maria hat den Hans gesehen. 

Lo stesso succede se coUochiamo ad inizio di frase un complemento diverso dal 
soggetto: l'unico ordine possibile ~ quello in cui il verbo ausiliare segue 
immediatamente il complemento che ~ stato anteposto: 

(40) a. *Den Hans Maria gesehen hat 
b. *Den Hans Maria hat gesehen. 
c. Den Hans hat Maria gesehen. 

(41) a. *Gestem Maria abgefahren ist 
b. *Gestem Maria ist abgefahren. 
c. Gestem ist Maria abgefahren. 

n contrasto tra le frasi possibili e queUe impossibili in (39)-(41) e dovuto 
ali'applicazione della cosiddetta "regola del Verb-Zweit" (ingl. verb second), che 
coUoca il verbo in una posizione piu a sinistra rispetto alia sua posizione originaria. 
Per il momento non caratterizziamo precisamente la posizione di arrivo del verba e 
ci accontentiamo di fonnulare la regola come segue: 

(42) Regola del "Verb-Zweit" (formulazione preliminare): 
n verba di modo fmito ~ collocato nella posizione che segue 
immediatamente un qualunque costituente dell a frase. 

La regola viene chiamata in questo modo percM il verba viene a trovarsi, 
nell'ordine lineare, in seconda posizione. Come vedremo, e anche possibile che la 
prima posizione non sia riempita, nel qual caso il verbo apparira, linearmente, in 
prima posizione. La posizione del verba di modo fmito in (39)-(41) ~ ottenuta 
come segue: 

(43) a. Maria hat den Hans gesehen_. 
t I 

b. Den Hans hat Maria gesehen _. 
l' I 

c. Gestem ist Maria abgefahren _. 
l' I 
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Come detto esplicitamentc (42), la che fa avanzare il si appliea solo 
ai verbi di modo fmito, che contengono le inforrnazioni di tempo e accordo, e mai 
agli infiniti. Un verbo infinitivo non si trovera mai in seconda posizione, ne in prima 
posizione, ma apparira in fme frase, gli eventuali complementi. 

(44) a. 
b. 

infmitiva eomplemento una frase imperativa: 

*[(Zu) sehen einen neuen Film] ware angenehm. 
*Maehen das zu! 

(cfr. (13a» 
(9a» 

2.5.1. La distribuzione complementare del verbo e del complementatore 

Cerchiamo ora stabilire precisamente quale la posizione di arrivo del 
verba di modo fmito. Si pue notare che e'e una condizione generale 
sull'applicazione della regola (42): essa opera solo se una congiunzione 
subordinante come la chiameremo in avantL un eomplementatore e 

Questa restrizione manifesta in maniera molto evidente nelle frasi 
comparative ipotetiche, (45), cui torneremo piu sotto in 2.6.4., e in queUe frasi 
subordinate che hanno la struttura di una frase principale, come ad esempio in 

(efr. il verba modo fmilo appare in posizione avanzata rispeuo ana 
solo quando manea il ob 

rispetti vamente: 

a. 
b. 

c. 

(46) a. 
b. 

c. 

Er so, als ob nichts 
*Er so, als ob wiiftte nichts 

1' ___ * __ _ 
Er tat so, als wiiftte er nichts 

1', _____ _ 

!ch glaube, daB Maria den Hans gesehen hat 
*Ich glaube, daB hat Maria den Hans gesehen _. 

geser~n 
_______ 1 

Si noti cbe la sequenza Maria den Hans in (46<;) va considerala come frase 

principale, una di discorso dirello indicato, nello scrillO, due puau: lch gIaube<" Maria 

ha! den Hans geseilen, bensl deve essere analizzata come una [rase subordinata vera e propria< 

Sequenze di quesLO tipo presentano infatti due caralleristiche che sono proprie delle frasi 

subordinate (per le aJ!.re proprietll di queste particolari frasi subordinate, si veIL'! 2.9.3.). 

In primo possono con tenere un al congiunuvo I, che mai possibilc in 

una frase principalc, come mo~tra l'agrammalicalita di (47c): 



28 ANNA CARDINALETII 

(47) a. Er sagte, Maria habe den Hans gesehen. 
b. Er sagte, daB Maria den Hans gesehen habe. 
c. *Maria habe den Hans gesehen. 

In secondo luogo, queste frasi possono con tenere un pronome personale che si riferisce ad 

un quantificatore negativo nella frase principale (0, piu precisamente, il cui riferimento varia a 

seconda di quella del quantificatore); si noti che il quantificatore e il pronome devono trovarsi 
all'intemo della stessa frase complessa, e non possono trovarsi in due frasi indipendenti, come 
mostra l'agrarnmaticalita di (48c) con questa interpretazione: 

(48) a. 

b. 

c. 

Niemantl sagte, er sei miide. 
Niemand sagte, da1l er miide seL 

*Niemantl sprach. Er sei zu miide. 

Un modo di cogliere il fatto che ob/dafJ e il verba di modo fmito sono in 
distribuzione complementare ~ di dire che il verbo va ad occupare esattamente la 
posizione di ob/dafJ. Questo si vede chiaramente nel caso in cui la frase comincia 
con un complemento diverso dal soggetto: il verbo occupa una posizione che 
precede il soggetto, cosl come ob e dafJ preeedono sempre il soggetto (sulla 
collocazione del complemento den Hans in (50), si veda subito sotto, 2.5.2.): 

(49) a. Er tat so, als I ob er nichts wiiJ3te. 
b. Er tat so, als I wiifJte I er nichts 

(50) a. Ich glaube, I daB I Maria den Hans gesehen hal 
b. Ich glaube, den Hans I hat I Maria _gesehen_. 

Non c'~ nessun'altra posizione di arrivo per il verbo di modo fmito, come mostrano 
le seguenti frasi agrammaticali: 

(51) a. 
b. 

*lch glaube, daB Maria hat den Hans gesehen_. 
*Ich glaube, daB den Hans hat Maria gesehen _. 

Mentre, come abbiamo detto, il verbo di modo fmito in seconda posizione e 
in distribuzione complementare con un complementatore, esso pub ricorrere con le 
congiunzioni coordinative, come und, aber, denn, eec., che si trovano in una 
posizione esterna alla frase vera e propria: 

(52) a. 
b. 

[Er ging weg], und [sein Boss hat ihn dann angerufen ~. 
[Er ging weg], denn [sein Boss hatte ihn angerufen~. 

La regola che colloca il verba prima del soggetto opera anche in italiano, scppure in maniera piu 
limitata. Nelle frasi c. degli esempi seguenti, l'ausiliare. rispettivamente al gerundio ° all'infinito. 



(53) 

b. 
c. 

(54) a. 
b. 
c. 

In 

(SS) 
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posizione tipica degli ausiliari 
dunque nella posizione cbe 

(frasi a. e b.), ma precede 
complementatore, come nelle 

[Poicbe 
[Avendo 

Ritengo [che 

Gianni ha incontrato 
Gianni ha incontrato Maria a teatro], le ha parlato subito. 
Gianni _ incontrato Maria a teatro], le ha parlalo subilo. 

Gianni ha fano troppi favori al direttore. 
Gianni ha fana troppi favori al direttnrej. 

Ritengo [aver Gianni _ fano troppi favori al direttnreJ. 

opera solo nel caso in cui occupa la prima 

circumstances would I 

dunque concludere in mancanza 
complementatore, il verba di modo fmito va ad occupare esattamente la posizione 
di questo elemento. 

2.5.2. La. regola di "topicalizzazione" 

La formulazione della regola del "Verb-Zweit" non e ancora sufficiente per 
cambiando l'ordine 

(56) a, 
b. 
c. 

d. 

delle parole in una 
non otteniamo ancora 
gli ordini corretti, 

parole: un qualunque 
un avverbio) va 
verba di modo finito, 

grammaticale, come 
"~'H··H·A un secondo cambiamcnto 

frase (il soggetto stesso, 
posizione che 

#!ch glaube, Maria gestem den Hans gesehen hat. 
#Ich glaube, hat Maria gestern den Hans gesehen _' 
!ch gIaube, Maria hat 

l' 
!ch glaube, den Hans hat Maria 

l' 

gestern hat 

rifonnulare la regola 
e indipendenti della 

gestem den Hans gesehen _. 

gestem gesehen _. 
I --

den Hans gesehen 

cioe come 
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(57) a. Regola del "Verb-Zweit" (fonnulazione definitiva): 
n verba di modo fmito e collocato nella posizione che precede il 
soggetto, tipica del complementatore. 

b. Topicalizzazione: 
Un qualunque costituente della frase e collocato nella posizione che 
precede immediatamente il verbo di modo finito. 

Si noti che un solo elemento pub precedere il verbo di modo finito nelle frasi con il 
verba in seconda posizione. Qualunque combinazione di due 0 piu elementi e 
esclusa: 

(58) a. 
b. 
c. 

*Gestem Maria hat den Hans gesehen. 
*Maria gestem hat den Hans gesehen. 
*Den Hans Maria hat gestem gesehen. 

Per alcune eccezioni a questa regola, in realtA solo apparenti, si veda 3.1.4. 

2.6. La derivazione di alcuni tipi di frasi 

Qui di seguito, considereremo la derivazione di alcuni tipi di frasi, cominciando 
dalle frasi principali e trattando poi le frasi subordinate. 

2.6.1. Le jrasi principali dichiarative 

Le frasi dichiarative principali hanno 10 stesso ordine delle parole e la stessa 
struttura delle frasi principali subordinate con il verbo in second a posizione, 
esemplificate in (56): la parte flessa del verba va ad occupare la posizione che 
precede il soggetto e un qualunque costituente della frase e topicalizzato nella 
prima posizione: 

(59) a. # Maria gestem den Hans gesehen hat. 
b. # hat Maria gestem den Hans gesehen 
c. Maria hat gestem den Hans gesehen -
d. DenHans hat Maria gestern gesehen -
e. Gestem hat Maria den Hans gesehen -' 

Considerazioni analoghe valgono per le frasi che contengono un verbo modale. In 
questo caso e il verba modale, in quanto rappresenta il verba di modo fmito della 
frase. ad apparire in seconda posizione: 
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(60) a. Maria gestern den Hans wollte. 
b. wollte M aria gesl:ern den Hans 
c. Maria wollte gestem den Hans sehen 
d. Den Hans wo lIte Maria gestem sehen 
e. Gestern wollte Maria den Hans sehen 

Se contiene verbo sarA questo verho ad essere 
collocato 

(61) a. # Maria gestem den Hans sah. 
b. # sah Maria gestem den Hans 
c. sah den 
d. sah Maria 
e. sah Maria den 

Abbiamo dunque dimostrato cbe l'osservazione cbe ha aperto la nostra discussione, a proposito 
delle frasi in (1), era corretta. Sebbene in una frase dichiarativa contenente un verbo semplice 

sia 10 stesso tedes.co e in italiano, 

dalla H~IJUU\R;t"UO frase italialla, non si applica 

frase come 

delle due 

molto diversa 
(57). 

Applicando le regole del "Verb-Zweit" e della topicalizzazione formulate in (57) 
possiarno anche spiegare i1 fauo che, al contrario di quanto succede in italiano, in 
tedesco i pronomi e la negazione non possono mai intervenire tra i1 soggetto e i1 
verbo, ma scguono semprc verbo. In il deve trovarsi 
"rigorosamente" in seconda posizione (per pronomi e 
negazione, rispenivamente, 3.3.4. e 

(62) a. Gianni non 10 conosce. 

b. *Hans nicht ihn 
c. nicht kennt 
d. ihn kennt 
e. Hans kennt ihn nicht 

Nelle frasi compJesse in cui la [rase subordinata appare in prima posizione, il 
verba principaJe la segue immediatamentc. In questo caso e l'intera frase 
subordinata stata nella prima posizione dell a principale: 

(63) a. 
b. 

[Daft er vierzig lahre alt ist] , glaube ich _ nicht_. 
[Nachdem er gegessen hatte], ging er _ weg _. 
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2.6.2. interrogative 

Se il posizione e una otteniamo con 
anche le frasi interrogative lettera iniziale delle 

parole wer, wann). n verba finito appare in seconda 
posizione e un qualunque costituente interrogativo 10 precede: 

(64) a. 
b. 
c. 
d. 

(65) 

e. 

# 
# hat 
Wer hat 
Wen hat 

Wann will 

M aria 
Maria 

Maria 
M aria 

Maria 
Maria 

Maria 
Maria 

gestem den Hans gesehen 
gestem den Hans gesehen 
gestem den Hans gesehen 
gestem gesehen 

den 

heute den 
heute den 
heute den 
heute 

den Hans sehen 

hat. 

? 
? 
? 

will. 

? 
? 
? 

Anehe in inglese e in franecse, il verba precede iI soggeno nelle frasi interrogative. Possiamo 
analizzare queste frasi come le c~spondenti tedesche: I'elemento interrogativo e iI verbo di 
modo fmito vengono mossi in due posizioni che precedono il soggeno: 

(66) When did you leave ? 

(67) a. 
b. # 
c. Wer 
d. Wen 
e. Wann 

2.6.3. 

_ parti_? 

contiene un solo verbo 
posizione e il complememo 

Maria 
sah M aria gestern 
sah gestern 
sah Maria gestem 
sah Maria 

con it verba in 

In alcuni il verba non appare 

questo verba ad esscrc 
10 precede: 

den Hans sah. 
den Hans 
den Hans ? 

? 
den Hans ? 

appena prima posizione. Si questo caso, come 
queUi il verbo occupa precede il soggetto. 
Possiamo analizzare l'anteposizione s!esso modo, tramite 
regola del "Verb-Zweit" in (57a). Cia che differenzia queste frasi da queUe viste in 
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che nessun elemento nella prima posizione, 

A) posizione, anche nelle 
con posizione la del verba dipende 
mancanza ill un complementatore. Questo e particolarmente evidente nelle frasi 
esclamative ottative. dove il verba viene anteposto solo se manca I'introduttore 
wenn: 

(68) a. 
b. 

Wenn Hans doch schon angekommen ware! 
Ware Hans doch schon angekommen _, 

solo la regola del 
il soggetto, tipica 

vuota. 

cbe la costruzione con verbo, che appartiene al 
stilistico alto. esis!e anche in italiano e in inglese. con le stesse caraneristiche. Se il 
complementalore non e presente, iI verbo di modo finilO, cbe in genere appare dopo iJ soggeno, 

viene anteposlO in una posizione cbe precede il soggetto: 

(69) a. Se Joro avessero fauo il proprio dovere! 
b. Avessero Joro _ fatlO il proprio dovere! 

(70) were happier with his life! 

_ happier with bis life! 

Le possono essere combinate. (71): 

(71) ware] Hans doch schon 

b. *[Se avessero] loro _ fano il proPr?0 dovere! 

c. * [If were] he _ happier with bis life! 

B) Consideriamo ora le frasi interrogative sVno (cio~ che implicano come risposta 
o un sl 0 un no): 

(72) 

Anche 
fmito 

den Hans gesehen? 
/\11l',,,nr,, Maria den Hans sehen'} 

MariaHans? 

caso, si applica solo la 
la posizione che 

posizione rimane vuota: 

"Vcrb-Zweit": il verbo di 
soggetto, mentre la 



(73) a. 
b. 
c. 

M·rNA CARDINALETTI 

Hat Maria den Hans gesehen_? 
MiJchte Maria den Hans sehen ? 
Kennt Maria den Hans ? 

slino, 
elemento non realizzato foneticamente, 
introducono le frasi interrogative w- in (64)-(65) e (67). 

"riempita" da 
parole IntCITogative 

Di nuovo, troviamo la stessa strultura in inglese ed in francese: 

(74) a. 
b. 

seen hc(7 

vu Maria? 

C) Una sintassi analoga caratterizza le frasi imperative: 

(75) a. 
b. 

Komm gleich nach Hause _! 
Gehen Sieweg 

2.6.4. Le frasi subordinate con verbo in prinm posizione 

Come nelle frasi subordinate in cui il verba appare in seconda posizione, anche 
nelle frasi subordinate con il verba in prima posizione la posizione avanzata del 
verba dipende dalla mancanza complementatorc. Questo particolarmente 
evidente nelle scguenti fra<;i conciizionali in struttura contiene 
complementatore il verba ultima posizione altema con cui il verbo 
occupa la prima posizione (si osservi che la frase subordinata che presenta tale 
altemanza occupa la prima posizione della frase principale; il verbo dell a principale 
si trova dunque in seconda posizione): 

(76) a. 
b. 

Hans schon angekommen 
Hans schon angekommen 

wtirden 
wtirden 

abfahren. 
abfahren. 

La costruzione con l'anteposizione del verba appartiene at livello stilistico alto. Si osservi cbe la 

stessa passibilita esiste anche in italiano e in inglese, con le stesse caratteristiche: se il 
complementatore non ~ presente, il verba di modo finito, che in genere appare dopa il soggetto, 
viene anteposto posizione il soggetto: 

(77) a. Gianni gill arrivato. potremmo partire 

b. Fosse Gianni gEl. arrivalo, potremmo partire subiw. 

(78) a. If he were happier with his life, he could be more creative! 

b. Were he _ happier with his life, he could be more creative! 
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Le opzioni. presenza del complemematore e movimento verbo, non possono essere 

combinate: 

(79) a. * [Wenn Hans schon angekommen _. wiirden wir gleich abfahren. 

b. *[Sefossel Gianni _ gia arrivato. potremmo partire subito. 

c. *[If were] with life. he could be creative. 

Analoghe considerazioni valgono infrne per le frasi comparative ipotetiche. 
che abbiarno gUt vL<;to in 2.5. L n verbo pub essere anteposto solo in mancanza del 
complementatore ob: 

(80) a. 
b. 
c. 

Er tat so, als ob er nichts wliJ3te. 
tat so, als nich!", _. 

*Er tat so, als [ob wiiftte] er nichts _. 

Le come (80b) sono discusse le frasi subordinate con iI verbo in prima posizione perchC 

als cbe precede il verbo ~ una preposizione e non oecupa dunque la prima posizione (H Vorfeld. 

cfr. 3.1.) della frase subordinata (per altre preposizioni che prendono come complemento una 
frase subordinata. cfr. 4.2.1.). 

2.65 Le frosi interrogative indirette 

Abbiamo gia osservato che nelle frasi subordinate il verbo di modo fmito non pub 
esserc sottoposto a movimento data presenza del complementatore. verba 
modo fmito appare in ultima posizione anche nelle frasi interrogative indirette. che 
sono introdotte dal complementatore ob: 

(81) Ich frage mich. ob ich meine Arbeit schon morgen been den kann. 

Consideriamo ora frasi indirctte in non presente nessun 
complementatore, ma un pronome interrogativo 0 un costituente contenente una 
parola interrogativa: 

(82) a. 
b. 
c. 
d. 

leh frage mich, wen Maria gesehen hat 
leh weiJ3 nicht, mit wem Maria mitgefahren ist 

weiB nicht. wessen Tochter angcrufen 
!ch frage mich, welche Bucher er am liebsten mag. 

Le frasi principali dichiarative interrogative mostrano che del soggetto 
sono due posizioni disponibili: una per il verbo di modo finito e una per relemento 
topicalizzato 0 interrogativo. Facciamo l'ipotesi che gli elementi interrogativi 
occupino stessa nelle frasi principali e queUe 
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subordinate. In una frase interrogativa indiretta, dunque, la prima posizione sara 
riempita dall'elemento interrogativo e la scconda da complemcmatore non 
realizzato, che, come complementatore realizzato lessicalmcnte, che 
verba sia anteposto: 

(83) a. Ich frage wen 0 M aria hat 
b. *Ich mich, wen 0 hat M aria 

(84) a. Ich weiB nicht, wann 0 Maria zUrUckkommt 
b. *Ich weill nicht, wann 0 kommt Maria zurUck -

Il complementatore pUG essere talvolta reaIizzato anche in prescnza di un costituen!e 
interrogativo, il cbe conferma la corret!ezza dell'anaIisi delle frasi interrogative indirette appena 

proposta. Questo avviene in aIcuni diaIetti !edeschi, come il bavarese in (85a), in forme 
coIloquiali (85b) 0 diatettali dell'italiano, quaIi il veneziano in (85c,c'), in olandesc, (85d): 

(85) a, 

b. 

c. 
c', 
d, 

I woaB ned, wann daB da Xaver _ kummt. 

(= 1ch weiB nicht, wann da6 der Xaver _ kommt') 

Non so che hanno deciso di partire _. 

Mi no so che se 

Mi no so cossa che podemo far _ . 
Ik: weet niet wie ofdat _ komt. 
(= 'Non che 

Nonostante occupino la stessa posizione, le parole interrogative plurisillabiche, quali warum, 
woher, inwiefern e inwieweit, hanno due diversi tipi di accentazione a seconda del tipo di frase in 

cui ricorrono. Nelle frasi interrogative principaIi. l'accento pub cadere 0 sulla sillaba interrogativa 
o sull'ultima sillaba, 

della sillaba accentata): 

indireue solo sull'ultima (indichiamo con il grassctto la vocalc 

(86) a. 
b. 

(87) a. 
b, 

Warum hat Karl das getan? 
Warum Karl das 

!ch weiB nicht, warum Karl das getan hat. 

*Ich weiB nicht, warum Karl das getan hat. 

In entrarnbi casi la 

cade sul verba: 

interrogativa Pile) anchc 

(88) a. Warum hat Karl das gctan? 
Ich weiB warum das getan 

non accemaLa, nel qual l'accemo 
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2.6.6. Le frasi relative 

Le stesse considerazioni valgono per le frasi subordinate relative (cfr. cap. 5), in 
cui il verba appare in ultima posizione e nessun complementatore realizzato ~ 
presente: 

(89) a. Der Professor, [den du kennst], ist sehr nett. 
Professor, [mit dem ich 

caso, cosl come abbiamo 
pronome relativo 

inl.errogati nelle frasi 
soggetto ~ occupata 

blocca l'anteposizione del verbo: 

habe], kommt aus 

frasi interrogative 
posizione degli 
la posizione che 

non realizzato, 

(90) a. 
b. 

Der Professor, den 0 du kennst, ist sehr nett. 
Der Professor, mit dem 0 ich ein Referat gehalten habe, kommt aus 
Berlin. 

11 complementatore viene talvolta espresso: 10 si pUG trovare in a1cuni dialetti del tedesco, quali il 
forme coUoquiali 0 dialeUali (91h): 

Hllnd. der wo _ gestem d'Kalz 

Hund. der wo _ gestem 

quando cbe siamo partit.i 

2.7. Complementatore 0 avverbio? 

hat, .. .') 

In alcuni casi, troviamo alternanze come quelle in (92) e (93): 

(92) a. Trotzdem hat er mich beleidigt 
a'. Er hat mich trotzdem beleidigt. 
b. Ich mag Hans, trotzdem er mich hat 

habe ihn insofern beleidigt, 
habe ihn beleidigt, insofern 

"reaktionar" nannte. 
"reaktionar" nannte. 

essere attribuite ad una dell'elemento in grasselto. 
avverbio 0 un complemcntatore. frasi (92a,a') e (93a), 

di un avverbio, che occupa la prima posizione di una frase con il verbo di modo 
fmito in seconda posizione (il Vorfeld, cfr. 3.1.) 0 la posizione interna alla frase (iJ 
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Mittelfeld, efr. 3.3.); nelle frasi (92b) e (93b), e invece esemplifieato l'uso come 
complementatore e la conseguente posizione del verbo della frase subordinata in 
ultima posizione. Nel caso di trotzdem, le due analisi correlano con una diversa 
accentazione della parola: l'accento cade sulla prima sillaba nel caso dell'avverbio, 
sull'ultima nel caso del complementatore: [trotzdem] vs. [trotzdem]. 

2.8. SuJla inadeguatezza della regola dell'inversione soggetto . verbo 

Nella nostra trattazione precedente non abbiamo mai utilizzato la regola 
dell'inversione soggetto-verbo, che si trova invece nella grammatica tradizionale. 
Secondo questa regola, l'ordine "soggetto - verba di modo finito" viene invertito 
nelle frasi interrogative e nelle frasi dichiarative che presentano un elemento 
diverse dal soggetto in prima posizione. A partire da (94a) si otterrebbe (94b), e a 
partire da (95a) si otterrebbe (95c): 

(94) a. 

b. 

(95) a. 

b. 

c. 

[Du] [hast] den Hans gesehen. 

X 
[Hast] [du] den Hans gesehen? 

Ich habe [den Hans] gesehen. 

#[Den~ rich] [habe] gesehen. 

X 
Den Hans [habe] rich] gesehen. 

Esprimendo la regola in questi termini diventa difficile riuscire a spiegare le frasi 
interrogative 0 dichiarative in cui si trova un pronome 0 un avverbio tra il soggetto 
e il verbo. come in (96) e (97): 

(96) a. 
b. 

(97) a. 
b. 

Hat ihn der Hans eingeladen? 
Was will denn der Mann da machen? 

Gestem hat ihn der Hans eingeladen. 
Gestem hat noch der Mann da geredet. 

Se davvero esistesse una regola di inversione soggetto-verbo. in questi casi essa 
dovrebbe venir complicata. perdendo cosl la sua iniziale semplicita.. A differenza 
che in (94)-(95), infatti. (i) essa dovrebbe operare in maniera non locale, cioe 
superando eventuali pronomi e avverbi, e (U) le frasi di partenza sarebbero delle 
frasi agrammaticali. Esemplifichiamo sulla base delle frasi in (96): 



(98) a. 

h. 

(99) a. 

h. 

c. 

LA FRASE 

*(Der Hans] ihn [hat] eingeladen. 

[H~S] eingeladen? 

*Der Mann da denn will [was] machen. 

#[Wa~nn [will] machen. 

-~--Was [will] denn [der Mann da] machen? 
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Si noti inoltre che gli stessi elementi possono precedere i1 soggetto anche in frasi in 
cui l'inversione pub aver operato, come ad esempio una frase subordinata: 

(lOO) a. 
b. 

Ich weiB, daB ihn der Hans eingeladen hat 
Ich weil3 nicht, was denn der Mann da machen wilL 

Se spiegassimo frasi (96)-(97) sulla di una inversione non saremmo 
costretti ad aggiungere un'altra regola per descrivere l'ordine delle parole nelle frasi 
subordinate in (100). Altemativamente, anche se la regola di inversione potesse 
operare per si avesse la collocazione del pronome dell'avverbio 
verba e soggetto, il fatto che la operazione possa luogo 
comp1ementatore e soggetto in (lOO) rimarrebbe comunque molto misterioso. 

Sembra quindi piu semplice e descrittivamente adeguato sostenere che non 
esiste nessuna di inversione del e del ma come abbiamo 
dctto nei paragrafi precedenti, verbo ad occupare, se la 
che precede i1 soggetto, tipica del complementatore. Se elementi quali un pronome 
o un avverbio si inseriscono tra il soggetto e i1 complementatore (grazie alio 
"scrambling", 3.3.3.), il di modo fmito si trovcra 2Jla 
tali costituenti. 10.5. discuteremo altro caso, riguardante distribuzione 
degli elementi pleonastici, che risulterebbe molto problematico se 10 si descrivesse 
utilizzando la regola di inversione soggetto-verbo. 

2.9. Riepilogo: tipi di frase e relativa posizione del verba 

In fomircmo un dei 
Utilizzando come eriterio della posizione 
ottengono tre tipi fondamentali di frasi: 

A) verbo finale, 
B) verbo HUL.,,,,-"'" 

C) con i1 verba in seconda posizione. 

tipi di 
verba 

tedesco. 
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I casi in B) e C) si differenziano non tanto per la posizione del verbo di modo 
fmito, dal momento che esso viene anteposto neUa stessa posizione, queUa del 
complementatore, quanto se la prima posizione riempita meno. Pur 
mantenendo comodita la distinzione appena potremmo 
riclassificare i frase in tedesco come segue: 

A) a verbo finale, 
B) con il verbo in second a posizione 

B') e la prima posizione vuota. 
Bit) e la posizione 

2.9.1. Lefrasi con il verbo in ultimaposizione 

Le frasi con il verbo in ultima posizione sono di due tipi fondamentali: contengono 
verbo su cui la del "Verb~Zweit" non si applica, un verba 

pub esse re spostato dalla del "Verb~Zweit" perche la 
posizione di ~ occupata un complementatore. Per primo caso 
rirnandiamo a 2.2., per il secondo consideriamo qui di seguito i vari sOltolipi. 

FRASI SUBORDINATE: 

- dichlarative: Ich glaube, sie intelligent 

- interrogative: Ich frage ob er heute kommL 
!ch frage mich, wann er kommL 

- relative: Der Mann, den ich gestem gesehen habe, ist der neue 
Nachbar. 

- avverbiali (tcmporali, condizionali, 
Nachdem gcgessen hatte, er weg. 
Wenn Hans es gelemt hatte, wlire er wiitend. 

FRASI PRINCIPAL! (contenenti un complementatore, realizzato 0 meno): 

- esclamative: Wenn er endlich hier 
DaB mir nicht fruher ist! 
Was 0 du nicht sagst! 
Wie sch1:)n 0 es doch heute war! 

- interrogative: Ob er wohl verschlafen hat? 
Wer 0 wieder dahintcrsteckt? 
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- imperative: DaB du sofort nach kommst! 

TUlte queste frasi vanno considerate come delle vere principali e non delle frasi subordinate con 
una frase principale ellittica. PoicM dunque anche alcune frasi principali presentano il verbo in 
ultima posizione, il fattore che regola la distribuzione del verba di modo finito non pub essere la 

distinzione prmcipale/subordinata, fauo cbe la che precede soggetto sia libem 

meno, come ipotizzato precedenti. 

2.9.2. Le frasi can il verba in prima posizione 

la posizione e tipica del cornplementatore vuota, il verba 
occupare poslzlOne. verbo viene trovarsi posizione 

assoluta. Con tipologia, troviamo soprattutto frasi principali. rna anche 
tipo di frase subordinata. 

FRASI SUBORDINA lE: 

- condiziona1i: Ware gekommen, wilrden wir 

- comparative ipotetiche: Er tat so, als wtiBte er nichts. 

FRASI PRINCIPAU: 

- ottative: 

- esclamative: 

sllno: lians angerufen? 

Ware er doch endlich hier! 

Hast du das aber schOn gemacht! 
Bist du aber verschlafenl 

Komrn nach Hause 
Geben Sic cs mir! 
Gehen wir hintiber! 

2.9.3. Le frasi if verbo in posizione 

abfahren. 

Se oItre al anche un qualunque elemcnto dclla frase vicnc spostato dalla 
regola di topicalizzazione (57 b), otteniamo le frasi con il verbo in seconda 
posizione. Queste sono tutte frasi principali, a parte un tipo particolare di frase 
su bordi nata. 
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FRASI SUBORDINATE: 

- dichiarative: Ich glaube. sie ist intelligent 
Er hat gesagt. sie ist / sei intelligent 

Una frase subordinata dicbiarativa con il verbo di modo finito in seconda posizione compare 
come complemento dei verbi del dire, del pensare e del sentire (cosiddetti verbi "ponte"; es.: 
sagen, glauben, hoffen, fUhlen, ecc.), come in (101), dei nomi derivati da questi verbi (es.: 
Glaube, Hoffnung, ecc.), come in (102), e di aggettivi come sicher, gewifJ, ecc., come in (103) 

(efr. 10.6.4.). Si noti inoltre che queste frasi sono impossibili con la funzione di soggetto, (104a): 

(101) a. Er hoffte, er wiirde rechtzeitig eintreffen. 

b. !ch weiB, Sie verstehen mich. 

(102) a. Die Hoffnung. er wiirde rechtzeitig eintreffen, war grol3. 

b. Der Glaube, Hans wlUe der beste Student, war weitverbreitet 

(103) Wir sind sicher, seine Behauptungen sind unglaubwiirdig. 

(104) a. * [peter habe die Lehrerin geschimpft] gehl:irt si eh nieht. 

b. [DaB Peter die Lehrerin gescbimpft hat], gehl:irt sieh nieht. 

I verbi ebe riehiedono un complemento preposizionale non ammettono invece questo tipo di frasi 

subordinate. come si vede in (105): 

(105) a. 
b. 

c. 
d. 

*Ich freue mieh darauf, die Losung wird gefunden werden. 
*Er hat sich dariiber gefreut, du hast mn besueht. 
*Er hat sich dadureh Geld verdient, er gab Unterrieht. 
*Damit, er schreibt Gutachten, hat er sich viele Feinde geschaffen. 

L'agrammaticalita di (105) correla con una limitazione distribuzionale delle frasi subordinate con 

struUura di frase principale. Esse possono trovarsi solo nel Naehfeld della frase principale (efr. 

3.2.) e dipendere direttamente dal verbo e dalle altre categorie lessicali viste sopra. Non possono 

essere collocate ne in prima posizione, ne apparire all'intemo della frase principale, come 

mostrano gli esempi in (106): 

(106) a. 
b. 

*[Sie verstehen mich], weiB ieh. 
* ... , daB ich [Sie verstehen mich] weiB. 

AI pari delle frasi subordinate contenenti un complementatore. (107a), questo tipo di frasi 

subordinate possono essere incassate una dentro l'a1tra, a condizione che ogni verbo sia un verbo 
"ponte", (l07b): 



(107) a. 

b. 

LA FRASE 

Die Vorslellung, daB Meier geglaubt habe, daB alle Welt gehofft habe, daB er 

Bundcstagsabgeordneter werdc, ist merkwiirdig. 

Die Vorstellung, Meier habe geglaubt, alle Welt habe gehofft, er werde 

Bundcstagsabgeordneter, ist merkwiirdig. 
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Comc mostrano molti esempi visti sopra, iJ verba PUD esscre al congiuntivo 1. C'e solo un 

caso in cui il congiuntivo I non pub essere usato: quando il soggeuo della frase principale e alia 

I a pers. sing. e il verbo prescnte: 

(108) a. 
b. 

leh g laube. sie ist *sei intelligent. 

Er sagte, sie ist / sei intelligent. 

FRASI PRINCIPAU: 

Le 

- dichiarative: Ich habe den Professor nicht gesehen. 
Den Professor habe ich nicht gesehen. 
Gestem habe ich den Professor nicht gesehen. 

- interrogative: Wer hat angerufen? 
Wen has! du gesehen? 
Wann willst du abfahren? 

- esclamative: Das hast du aber schOn gemacht! 
Wie schc)n war es doch heute! 

- imperative: Den Hans laB biue noch schlafen! 

- interrogative confenna (Vergewisserungsjragen): 

Hans kommt heute? 

confcrma corrispondono cosicklette "tag questions" dell'inglese: 

(109) He came yesterday, didn't be? 

2.10. La posizione del verba di modo finito nei complessi verbali con due 
infiniti 

Quando verbo modale viene usato come verbo principale. csso ha una regolare 
fonna composta con il participio passato (e I'ausiliare haben): 
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(110) a. 
b. 
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Er hat das nicht gewolll 
. ..• weil er das nicht gewollt hat. 

Nelle fonne composte del suo uso ausiliare. invece. il verbo modale non appare al 
participio passato. ma all'infmito (ehiamato Ersatzinjinitiv 0 Injinitivus Pro 
Participio). Otteniamo quindi una frase con due infmiti: l'infmito retto dal verbo 
modale e il verba modale stesso (efr. anche 4.4.): 

(111)a. 
b. 

(112) a. 
b. 

*Er hat ihn gestem se hen gewolll 
Er hat ihn gestem sehen wollen. 

*Er hatte das Buch lesen gesollt. 
Er hatte das Buch lesen sollen. 

Quando i due infmiti si trovano in frase subordinata. il verba ausiliare di modo 
fmito non occupa. come ci aspetteremmo. la posizione fmale. ma quella che 
precede immediatamente i due infmiti: 

(113) a. 
b. 

* ...• weil er ihn gestem sehen wollen hat. 
. ..• weil er ihn gestem hat sehen wollen. 

Come mostra (113b).l'ausiliare del verba modale non oeeupa ne la posizione fmale 
tipica delle frasi subordinate. ne la seconda posizione tipica delle frasi dichiarative 
principali. n verba hat non segue immediatamente il pronome soggetto. ma si trova 
dopo i vari complementi del verbo: il pronome oggetto e l'avverbio. Si confronti 
(113) con la corrispondente frase principale con il verba in seconda posizione: 

(114) a. 
b. 

Er hat ihn gestem sehen wollen. 
*Er ihn gestem hat sehen wollen. 

Nella lingua parlata e nei dialetti, la forma composta dei verbi modali pub anche essere formata 
con il participio passato: in questo caso, il verba ausiliare occupa la posizione anesa, I'ultima 
della frase: 

(115) ...• daB er lemen gekonnt hiitte. 

Eventuali complementi idiomatici precedono hiitte. a1 pari dei complementi veri e 
proprio (116a). ma se il verba contiene una particella questa apparirn. attaccata a1 
verbo. (116b.c): 

(116) a. 
b. 
c. 

...• daB er die Hilfe in Anspruch hatte nehmen miissen. 

. ..• daB er die Hilfe hatte annehmen miissen. 
* ...• daB er die Hilfe an hatte nehmen miissen. 
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Questo spiega Anspruch un cornplemento obbligatorio del mentre 
la particella e parte costitutiva del verbo. che si separa da esso solo tramite la 
regola del "Verb-Zweit" (cfr. 2.2.). 

caso in il verbo ausiliare haben sia a sua composto, ad esempio 
con l'ausiliare del futuro werden, tutta la composta apparirA degli 
infmiti; altre combinazioni sono agrammaticali: 

(117) ...• daB das Buch nicht wird baben kiinnen . 
* ... , d~13 das B uch nicht wird ktsnnen haben. 

c. * ... , daB er das Buch nicht haben lesen ktsnnen wird. 

La intemlcdia per l'ausiliare del modale non 
di modo finito mostra ill (l17b» 
haben (come mostra l'agrammaticalitti di (117c». 

i soli 
del 

Si noti che se il verbo modale appare al futuro, reUo dall'ausiliare werden. 
avremo regolannente due quello richiesto dal verba modale e l'infmito 
modale richiesto werden: 

(l18)a. Er wird ihn morgen sehen wollen. 
Er wird das Buch sollen. 

In questo caso, il verba di modo fmito nella frase subordinata pub 0 avere la 
norm ale collocazione in fme di frase. 0 utilizzare la posizione intermedia appena 
vista: 

(119) a. 
b. 

. ..• daB er ihn morgen sehen wollen wird. 

. ... daB er ihn morgen wird sehen wollen. 

La intermedia pub essere utilizzata, facoltativamente, quando 
sono tre 0 piu verbi in posizione fmale. Questi casi si ottengono quando un verba 
modale cbe regge a sua voIta un verbo modale appare, rispettivamente, nella forma 
semplice e nella forma composta: 

(120) a. ... , daB er das Buch Iesen konnen mul3 . 
b. .... daB er das Buch mul3 Iesen konnen. 

(12 ...• daB das Buch Iesen kannen miissen wird. 
b. . ..• daB er das Buch wird miissen Iesen kbnnen. 

Come si vede in (121), la posizione intermedia presenta ausiliare e modale in un ordine 0pPOS!O a 
quello posizione finale. La p<)sizione intermeclia !lon e dunque risultato 

nel Nachfcld della scqucnza infiniliva lesen kOnrwn (elr. 3.2.). Poiche e moho diffieiJe stabilire Ja 

natura della posizione intermedia, cl limitiamo qui a descriveme le proprietA. Si noli ancbe cbe le 
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altre lingue germaniche continentali e i dialetti stessi del tedesco variano molto rispetto aJ tedesco 

per qmmto riguarcla l'ordme delle parole quesli casi. 

Anche altri verbi alIa fonna composta hanno tendenza comparire 
all'infinito piuttosto che al participio passato. Diamo esempi per il verbo di 
percezione sehen, ma 10 stesso vale ad esempio per horen e fiihlen, per il verba 
causativo lass en e i verbi brauchen e helfen. Le fmsi in (122a) e 123a) sono 
marginali rispetto a queUe in (122b) e (l23b): 

(122) a. 
b. 

(123) a. 

?Sie hat ihn laufen gesehen. 
Sie hat ihn laufen sehen. 

? .. , daB sie ihn 
daB ihn 

laufen 
hat laufen 

gesehen hat. 

Anche in questo caso, la posizione intermedia deU'ausiliare neUe fmsi subordinate ~ 
impossibile il verbo sehen appare al participio passato obbIigatoria presenza 
di due infmiti, per cui entrambe le frasi seguenti sono agrammaticali: 

(124) a. 
b. 

* ... , daB sie ihn 
* ... , daB sie ihn 

hat laufen 
laufen 

gesehen. 
sehen hat 
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suddivisione frase porzioni dette Felder, "campi", elaborata dalla teoria 
dei topologische Felder, e molto utile per desclivere l'ordine delle parole in 
tedesco. La posizione del verbo viene considerata come una sorta di "parentesi" 
(Satzklammer) che delimita vari della frase. PoicM il verba puo apparire in 
"seconda" (linke Satzklamm£r) e in "ultima" posizione (rechle Satzklammer), si 
ottengono tre campi: 

(1) Vorfeld linke 
Satzklammer 

Mittelfeld rechte 
Satzklammer 

Nachfeld 

Nel cap. 2 abbiamo analizzato in dettaglio la posizione del verbo. In quanto segue 
considereremo quali elementi possono occupare il Vorfeld, il Mittelfeld e i1 
Nachfeld quali le funzioni questi elementi possono avere. 

La suddivisione della frase in (1) e mol to utile per stabilire la distribuzione dei complementi del 

vcrbo ed compatibilc con quanto abbiamo detto verbo modo finito. Nci termini delle 

schema in (1). infatti. il veroo modo finito parte da una posizione all'interno della "feehte 

Satzklammer" e ha come posizione di arrivo la "linke Satzklammer". Lo schema in (1) non e pero 

aecurato un punlo. Nel caso un tempo composto, infatti, "reehle Satzklammer" conliene 

ancbe il participio passato, ma, come abbiamo viSiO in 2.3, participio passato non fmma un 

complesso verbale (0 un costituente) con il verbo di modo finito. AI contrario, il participio passato 

foooa un costituentc i propri complemcnti. 

Si osservi che tutte le congiunzioni coordinative (come und, oder, denn in 
(2)) occupano una posizionc che ~. aJ di fuori della frase vera e propria (efr. 2.5.1.), 
prima del Vorfeld della frase coordinata, non verranno pcrtanto prcse in 
considerazione: 

a. [Sie reich] und [Bans ist ann]. 
b. [Ob sie reich ist] oder [ob sie scMn ist], weif3 ich nicht 
c. [Sie ist gli1cklich), denn [sie ist beliebt]. 

3.1. 11 Vorfeld 

n costituente che appare nel Vorfeld pub essere di qualsiasi categoria e avere 
qualunque funzione grammaticale: sintagma nominale soggetto, sintagma nominale 
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o preposizionale complemento, frase subordinata, sintagma aggettivale predicativo, 
costituente interrogativo, ecc.: 

(3) a. Hans ist nicht gekommen. 
b. 
c. 
d. 
e. 

Diesen Professor halten viele fUr sehr gut 
[Nachdem er gegessen hatte], ging er weg. 
ScMn war sie schon immer. 
Wann mOchtest du einkaufen? 

C'~ una sola restrizione: i pronomi deboli complemento non possono in genere 
apparire nel Vorfeld (efr. 9.1.1.), a menD che non si tratti di un pronome debole 
dativo complemento di un verbo passiv~ (cfr. 7.4.1.-2.) 0 di un verba psicologico 
impersonale (cfr. 10.3.): 

(4) a. *Es habe ich gestem gekauft 
b. *Thm helfe ich nicht gem. 

(5) a. Thm wurde geholfen. 
b. Thm wurde ein Buch geschenkt 

(6) a. Ihn dUrstet. 
b. Thm graut davor. 

Un pronome focalizzato, modificato 0 coordinato pub invece apparire liberamente 
in prima posizione (la frase (4b) ~ dunque grammaticaie con il pronome ihm 
focalizzato). In questo caso, come vedremo in 9.1.1., non si tratta di un pronome 
debole ma di un pronome forte, e pub riferirsi di conseguenza solo a persone. 
L'uso di un verbo come kaufen, che implica oggetti inanimati, causa 
agrammaticalitA: 

(7) a. IHN habe ich gestem gesehen. 
a'. *IHN habe ich gestem gekauft. 
b. Nur ihn habe ich eingeladen. 
b'. *Nur ihn habe ich gekauft 
c. [Ihn und seine Mutter] wUrde ich nie einladen. 
c'. *[Sie und die Zwiebeln] muG ich kaufen. 

Menzione particolare merita il caso in cui un participio passato occupa il 
Vorfeld, come in: 

(8) Geschwommen hat er nicht 
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i verbi esistono possibiliti1: complemento 
topicalizzato con partlClplO oppure essere lasciato 
(per la stessa possibilith con i verbi inaccusativi, cfr. 7.3.5.): 

(9) a. [Das Buch gelesen] hat er nicht 
b. hat er das nicht 
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essere 
Mittelfeld 

i verbi nella passiva 7.4.2.), l'anteposizione del 
participio passato e possibile con un forte accento suI participio, e implica un 
eontrasto con un altro participio apparso nel contesto precedente (efr. 3.1.1.): 

a. 
b. 

ParJante Gestern 
Pari an le GETANZI' 

viel gelaehL 
nieht gelacht 

Anche la negazione nicJu pub occupare il Vorfeld solo se porta accento contrastivo: 

(11) NICHT will ich mich lang mit den Komplimenten aufhalten. die ... 

Infme, l'analisi nel 
inteITogative e relative occupato 
interrogativo e relativo (cfr. 2.6.5. e 2.6.6.). 

3.1.1. Le degli Vorfeld 

il Vorfeld delle frasi 
costituente, rispetti varnente, 

Mentre nelle interrogative l'anteposizione costituente interrogativo ~ 

riehiesta per ragioni sintattiche, nelle frasi dichiarative collocare nel Vorfeld un 
costituente della frase pub rispondere a diverse funzioni pragmatiche: 

Rendere questo costituente i1 "tema" della frasc, vale 
genere, il eostituente che funge tema e il 

parte ~ il soggetto oecupare Se il tema diverse dal 
soggetto, troveremo nel Vorfeld un eJemento diverso. 11 costituente che funge da 
tema della frase non ~ accentato: 

(12) a. 
b. 

Maria hat heute vie! eingekauft. Sie will einen Kuchen hacken. 
Maria Calvinos Buch gelesen. Dieses Buch noch 
nich t b~'L'V"'-'''. 

B) Porre questo costituente in contrasto con un altro elemento presente nel 
contesto (il contrasto viene indicato tramite il maiuscoletto). In questo caso, 
l'elemento in prima posizione e fortemente accentato: 
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(13) 

(14) a. 
b. 

M'NA CARDINALETII 

BUCH mag ich nicht., das 

costituente della frase 
ambigue come le seguenti, 

oggetto del verba: 

MARlA kennt Hans. 
SIE kennt sie. 

schon. 

sie possono essere 

In italiano, la funzione A) ~ espressa tramite la costruzione della 
"dislocazione a sinistra" , e la funzione B) tramite la "focalizzazione" (talvolta 
chiamata, tennine improprio, Le due costruzioni 

presenza nella prima seconda di un pronome 
clitico ripresa dell'elemento e per la presenza 
meno contrastivo sull'elemento 

(15) 
b. 

(16) a. 
b. 

Maria lo conosce da 
ARoma, ci abbiamo abitato per due anni. 

GIANNI. Maria conosce, non Antonio. 
ARoMA, abbiamo abitato. non a Napoli. 

In italiano, una costruzione simile a quella tedesca vista in A) (cio~ con un 
elemento posizione senza ripresa accentato) ~ possibile 
nello con i quantificatori e con parole come 

(17) a. 
b. 

(18) a. 
b, 
c. 

3.1.2. 

Anche 
italiana 

che marcano esplicitamente con il contesto. Questa 
detta "anteposizione che in (18). come 

deve seguire il verho, differenza del tedesco non 
bensl segue anche 

Qualcosa avra pur combinato, se ~ rimasto tuuo il giorno a studiare. 
Niente concludi, se non ti dai da fare. 

La stessa proposta fece il candidato di sinistra. 
Uguale sorte ebbero le sue ultime imprese. 
U guale sorte hanno avuto le sue ultime imprese. 

a sinistra e it tema 

trova una costruzione 
1.1.). n costituente 

dislocazione a .,LU",""U U 
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pronome dclla serie der, 
immediatarnente: 

das 8.2.5.), che fra<;i dichiarative 10 segue 

a. Mein Bruder, hane sicher viel ArbeiL 
b. Den Hans, den kenne ich nichL 
c. Mit dicsem Ding, damit kannst dll nicht<; anfangen. 
d. Mit roit dcm habe leh noeh kein getrunken. 
e. DaB du wiederkommst, das freut mich sehr. 
f. Am nachsten da es eine Bochzeitparty. 
g. Froh, das war nie. 

Come mostrano queste frasi, il costituente di."loeato a sinistra ~ integrato 
sintatticamente frase ehe segue, ad escmpio ~ caso richiesto verba e 
introdotto dalla preposizione richiesta dal verbo. SuI piano fonologico, non e 
separato da essa da alcuna pausa. 

Nella dislocazione sinistra, pronome di ad occupare posizione 
Voneld, mentre il costituente in prima posizione si trova nel cosiddetto "Vor
Vorfeld'" 

(20) Vor-Vorfeld Vorfeld linke Mittelfeld rechte 
Satzklammer Satzklammer 

Mein Bruder der hatte sicher viel Arbeit -

Anche in questo si vuoIe rendere tema elemento diverso dal soggetto (che 
i1 tema non marcato), ma si sottolinea maggiormente fatto il tema ~ 

inaspettato (naturalmente, la costruzione pub essere usata anche per indicare il 
soggetto come tema inaspettato, come (19a)). Questa costmzione pub 
corrispondere in italiano, oItre che alia dislocazione alia sinistra, anche al tema 
sospeso (vedi sotto), spesso accompagnato da espressioni come "per quanto 
riguarda", Ha proposito di", "quanto 

Come in italiano, la costruzione e anche possibile in una frase subordinata, 
ma solo nel caso in cui questa abbia la forma di una frase principale (efr. 2.9.3.): 

1) a. leh glaube, der Bans, del' ist gestem abgefahren. 
b. "'leh glaube, daB der Hans, der fist} gestern abgefahren fist}. 
c. "'leh glaube, Hans, daB der ist. 

Non tutti gli elementi possono essere dislocati a sinistra. Sono impossibili i 
pronomi riflessivi reciproci (22a,a'), i quantificatori (22b,b'), i pronomi indefiniti 
(22c), alcune esprcssione idiomatiche (22d), gli avvcrbi frasali (22e) e la negazione 
(221): 
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(22) 

c. 
d. 
e. 
f. 
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den mag jeder am 
die mogen sie am 

kannten mich schon. 
Museum, das hat er besucht. 

*lrgendeiner, der ist da, urn dich zu sehen. 
*Oer Kragen, der ist ihm geplatzt 
*Wahrscheinlich, so / da kommt er morgen. 
*Nicht. so / das hat er angerufen. 

Un modo per cogliere queste restrizioni e di dire che il pronome der, die, das che 
si trova nella dislocazione a sinistra e possibile solo con elementi che sono 

referenzialmente (per la dislocazione dei sintagmi nominali 
cosiddetta "topicalizzazione .3.). 

costruzione che serve costituente diverse 
sospeso" (Freies Thema Pendens). Si tratta 

sempre nominale al caso quando il verba 
frase csempio un sintagma il tema sospeso 
essere ripreso da elementi diversi da un pronome dimostrativo, ad esempio da un 
pronome personale nel Mittelfeld, (23b,c), ed e sempre separato dalla frase che 
segue da una pausa intonativa (che indichiamo qui con i puntini): 

(23) a. 
b. 

In 
3.1.1.): 

(24) 

b. 

Oer Hans ... mit dem werde ich nicht mehr sprechen. 
Oer Hans ... ich werde mit ihm nicht mehr sprechen. 

. .. ich werde ihn nicht 

lema sospeso non e necess;ariam pronome clitico (v. 

parlato con lui ieri. 

(A propositD di) Gianni ... abbiamo incontrato quel farabuttD davanti al negozio. 

In questo caso, il costituente in prima posizione e dunque del tutto esterno alla 
frase che segue e si puo considerare quasi come una frase a se; la relazione con la 
frase che segue viene stabilita dalla grammatica del discorso. 

In una frase complessa, il lema sospeso deve precedere la frase principale e 
non si pub trovare immediatamente a sinistra dell a frase subordinata: 

(25) '" ich glaube, daB Julia 
der Hans ... J ulia 

fS'''''""V'~, der Hans ... daB ist 

Come in il tema sos peso esse re accompagnato da espressioni 
che ne sottolineano l'appartenenza alIa sintassi del discorso: 



(26) a. 
b. 
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Ah ja, der Hans ... er wollte auch mitfahren. 
Apropos, ihr Freund ... ich glaube, ihn noch nicht eingcladen zu haben. 

Si osservi che queste espressioni sono incompatibili con la dislocazione a sinistra: 

(27) * Apropos seinen letzten Roman, den habe ich noch nicht gelescn. 

3.13. 

(28) 

presenta un riepilogo 
V orfeld e cia che 10 

costruzioni italiane: 

TEDESCO 

Vorfeld[ +accento] 

costruzioni tedesche 
Vor-Vorfeld, e le compara 

ITALlANO 

focal i zzazi one 

Vorfeld [ -accento] 
dislocazione a sinistra 

anteposizione anaforica (stile elevato) 

H''''.u.L''JU,", a sinistra 

sospeso 

dislocazione a sinistra 

lema sospeso 

tcma sospeso 

3.1.4.11 Vorfeld doppiamente riempito 

Come abbiamo visto in 2.5.2., i1 Vorfeld puo essere riempito da uno e un solo 
costituente (cfr. 1.2.): 

(29) 

della frase. 

gestem ist er nicht 
Hans Maria hat eingeladcn. 

sempre vero per il 
verbali, alcune apparenti 

che possono ricorrere 

funzione di soggetto 
regola interessano 

con un altro elemento 
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In primo luogo, sono ammesse combinazioni di due complementi 
circostanziali ("Angaben", cfr. 3.3.2.), due temporali 0 due locativi, quando sono 
dello stesso tipo, e a condizione che uno specifichi l'altro: 

(30) a. 
b. 

[Gestem am Abend] waren wir bei ihnen. 
[Dort am Strand] bin ich nie gewesen. 

Si possono analizzare i due complementi circostanziali come forrnanti una unitA 
sintattica in cui il secondo complemento specifica il primo e dunque continuare a 
ritenere che anche in questi casi it Vorfeld sia riempito da un solo costituente. 

In casi come (31), c'~ un solo costilllente nel Vorfeld, dal momento cbe in Berlin pu6 essere 

analizzato come un modificatore del sintagma nominale der letzten Woche: 

(31) [Wlibrend der letzten Wocbe in Berlin] babe icb nur gescblafen. 

Negli altri casi, si tratta di due complementi del verbo: 

(32) a. 
b. 

[Die Kinder nach Stuttgart] sollst du bringen. 
[Dem Karl die Bticher] habe ich schon zurUckgegeben. 

Per distinguere i casi possibili da quelli impossibili, si pub osservare che nei primi 
c'~ sempre, tra i due complementi, una relazione che assomiglia ad un predicato (ad 
esempio gehen per (32a): Die Kinder gehen nach Stuttgart; haben per (32b): Der 
Karl hat die Bucher). Se si interpreta la sequenza di due complementi del verbo 
come una sorta di frase ridotta, cio~ senza verbo, si pub dunque continuare a 
ritenere che anche in questi casi il Vorfeld sia riempito da un solo costituente. 

Frasi come (33) non possono essere considerate casi di Vorfeld doppiamente riempito. La frase 

subordinata avverbiale ~ inserita al pari .<Jegli elementi parentetici in (34), di cui presenta ancbe 

l'intonazione tipica: 

(33) a. 

b. 

(34) a. 
b. 

Der Hund, obwohl du miide bist, muB jetzt geCiittert werden. 
Kart. als er klein war, spielte mit einer Scblange. 

Der Hans, soweit ich weiB, wurde nicbt akzeptiert 

Der Hans, nacb ihrer Meinung, ist nicht sebr intelligent 

Gli elementi parentetici non occupano iI Vorfeld, nc! nessun'a1tra posizione sintattica. Sono. per 

cosl dire, "estemi" alia Crase vera e propria. 



FELDER DELLA FRASE TEDESCA 

3.1.5. Il "Topic-drop" 

Se nota e recuperare dal contesto, il primo costituente frase 
essere omesso nella lingua parlata. Si tratta in genere di un complemento oggetto, 
piu raramente di un soggetto: 

(35) Parlante A: Brauchen Brot? 
Parlante B: 0 habe ich schon gekaufl (0 = das) 

(36) Parlante A: Wie geht es Hans? 
Parlante B: hat gestern sein Examen gehabt (0 

Questa costruzione, chiamata, con termine inglese, "topic-drop" (cioe, "caduta 
dell'elemento topicalizzato"). presenta alcune restrizioni. In primo luogo, non e 

omettere altri tipi di complementi, marcati il caso 0 genitiv~ 

n~ introdotti da preposizione: 

(37) Parlante A: Braucht er Hilfe? 
Parlante B: habe ich sehon gehoifen. (0 

(38) Parlante A: 1st Hans gekommen? 
Parlante B: *0 habe ich lange gewartet. (0 = aufihn) 

In secondo luogo, costruzionc e possibilc solo se costituenl.e omesso 
prima posizione della frase, cioe dal Vorfeld. Se la frase comincia con un soggetto 
o con un altro costituente, oppure se si tratta di frasi interrogative 0 di frasi 
subordlnate,l'omissione e agrammaticale: 

(39) a. 
b. 

(40) 

(41) a. 

(42) a. 
b. 

*Ich habe 0 schon gekauft. 
*Gestern hat 0 sein Examen gehabt 

*Hast o schon gekauft? 
*Hat gestern Examen 

*Wer hat 0 gekauft? 
*Wann hat 0 sein Examen 

*Ich glaube, daB er 0 schon gekauft hat. 
*Ich glaube, daB 0 gestern sein Examen gehabt haL 

Data questa condizione, predice anche che non si 
contemporaneamente il soggetto e il complemento oggetto: 

das) 
(0 = er) 

das) 
er) 

(0 = das) 
er) 

(0 = das) 
(0 = er) 

omettere 
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(43) *0 hat 0 gestem gehabt. 

Alcuni apparenti cccezioni sono le 

it complemento oggetto: 

(44) a. Wei3schon. 

b. Hab' scbon geseben. 

seguenti, in cui che siano sia il soggetto 

In realtk, in entrambe le frasi il verb<> ~ <la analizzare come intransitivo e Quindi non dobbiamo 

ipotizzare un complcmento oggetto 

~ equivalente all'inglese 1 know, a differenza 

so), il complcmento oggetto non rcallzzato (*1 knOIV 

"capisco" (cbe implica un uso intransitivo di capire). 

soggetto non H,aHL2..acU'). La prima 

(cfr. *50 

Infme, si riscontra una asimmetria tra soggetti e oggetti nell'interpretazione 
del costituente omesso. Mentre e possibile omettere un soggetto di qualunque 
persona, un comp]emento non realizzato essere solo persona. 
confrontino seguenti: 

(45) Parlante A: Wie geht's? 
Parlante B: o hab gestem mein Examen gemacht (0 = ich) 

Parlante leh war Galerie. mich gesehen? 
Parlante *0 habe dich) 

Dieh habe nicht gesehen. 
b'. leh habe dieh nicht gesehen. 

In italiano non c'~ nessuna costruzione paragonabile a1 topic-drop; ~ dunque 
sempre necessario esprirnere un complemento tramite un pronome: 

a. 
b. 

comprato. 
eomprato. 

Si noti che il easo dell'omissione del soggetto in italiano non presenta le restrizioni 
appena viste per il tedesco: un soggetto non espresso ~ possibile in italiano in tutti i 

di frase: 

a mangiato tuna tona. 
b. Quando 0 pensi di venirrni a trovare? 
c. Spero che 0 verr~ nel pomeriggio. 

L'omissione del soggetto in italiano e un fenomeno diverse dal topic-drop del 
soggetto in Si tratta una costruzione possibile lingue che 



I FELDER DELLA FRASE TEDESCA 57 

presentano UIl paradigm a verbale molto rieeo, ehe distingue tra le varie persone e 
pennette di interpretare il soggetto non espresso. n paradigma verbale del tedesco 
non ~ rieco a sufficienza per pennettere questo fenomeno e il soggetto e in genere 

espresso (cfr. 9.1.3.; per i poehi casi in cui soggetto 0 deve 
omesso in tedcsco, si veda il cap. 10.). 

1...e frasi presentative 

Quando manca il tema, abbiamo a che fare con una frase presentativa, che pub 
essere usata ad esempio come risposta alia domanda Cosa succede? / Cosa e 

In italiano, la frase llUZla con soggetto, come nellc provvistc di 
tema. n soggetto appare invece in posizione postverbale: 

a. Ha tclefonato mio amico. 
h. E arrivato PielO. 
c. Sono gia arrivate moIte persone. 

Anehe frase non aleun costituente pOSlZlone del 
tipiea elementi "tematici", soggetto appare nel Miuelfeld. insieme 

al resto della frase. PoicM in una frase dichiarativa principale il Vorfeld non pub 
restare mai vuoto. viene inserito il pronome "pleonastico" es, cioe un pronome che 
non apporta contributo semantico e presente solo per sintattiehe 

10.5.): 

(50) a. 
b. 
c. 
d. 
e. 

Es kommt jemand. 
Es niemand gekommen. 
Es kommen Leutc. 
Es knarrt eine Tilr. 
Es kommen viele Leute. 
Es wurde getanzt 

Come mostrano le frasi in (50a-e). il soggetto che appare nel Mittelfeld e in genere 
un soggetto indefmito, ad esempio un pronome indefmito come jemand e niemand, 
un plurale artieolo, come Leute (cfr. un nommale 
contcnente l'al1icolo indetemlinativo ein un quantifieatore come viel (cfr. 
Un soggetto defmito e invece marginale ed esiste comunque disaccordo sulla 
grammaticalita di frasi come le seguenti: 

a. %Es kam der tiber Hugel 
b. %Es kommt der Pfarrer zuriick. 
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Mentre c'~ disaccordo sull'accettabilitA di (51), nessun parlante accetta le frasi il cui 
soggetto ~ un plurale senza articolo con interpretazione generica, come in (52) 
(cfr. 8.1.3.), un sintagma nominale quantificato con jeder, come in (53), 0 un 
pronome soggetto debole (cfr. 9.1.3.), sia negli usi referenziali, (54), che in quelli 
pleonastici,limitati al pronome es, (55) (cfr. cap. 10): 

(52) *Es sind Biber Idem. 

(53) *Es hat jeder Mann ein Buch gekauft 

(54) a. *Es kam er. 
b. *Es hatte es das Spiel begriffen. (es = das Kind) 
c. *Es kam man Uber die HUgel geritten. 

(55) a. *Es regnete es den ganzen Tag. 
b. *Es graut es mir vor dir. 
c. *Es scheint es mir, daB Paul schlaft 

Un sintagma nominale dermito ~ pienamente accettabile nella costruzione presentativa se porta 
accento contrastivo, come in (56a). Questo vale anehe per un pronome soggetto: se ~ focalizzato', 
ed ~ dunque analizzato come pronome forte (efr, 9.1.3,), esso pub apparire nella costruzione con 
es, (56b): 

(56) a. 
b. 

Es stieS wn der SOLDAT von der Brucke, 
Es kam nieht SIB, da!i.ir aber ihre Sehwester, 

Si noti infme che il pronome es ~ escluso dalle frasi presentative anche quando ~ 
accusativ~, mentre gli altri pronomi complemento deboli (cfr. 9.1.1.) sono 
possibili: 

(57) *Es hatte es em Kind begriffen. (es = das Spiel) 

(58) Es hat ihn eine unbekannte Frau angeredet 

L'agrammaticalitA di (57) e molto sorprendente, e non pub essere dovuta alIa 
presenza nella frase di due pronomi es, dal momento che un es nominativo e un es 
accusativo possono trovarsi nella stessa frase, come in (59), e che la stessa 
agrammaticalitA si riscontra anche con i1 pronome oggetto das, come in (60): 

(59) Es hat es begriffen, (= das Kind hat das Spiel begriffen) 

(60) *Es hatte das ein Kind begriffen. (das = das Spiel) 
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3.2. N achfeld 

Possono occupare i1 Nachfeld frasi subordinate e sintagmi preposizionali, mentre 
un sintagma nominale pUCl mai trovarsi in porzione della frase: 

(61) a. Hans hat von seinem Freund ein Auto gekauft 
*Hans hat von seinem Freund _ gekauft ein Auto. 

I * __ 1 

Questa restrizione vale anche le frasi ridotte, cio~ senza verbo, che Iicorrono 
come complemento dei verbi epistemici (ad e,scmpio finden in (62». In questo 
caso, il soggetto della frase ridotta deve precedere sempre il predicato aggettivale e 
non apparire nel Nachfeld: 

(62) a. Wir rmden [all die langen Kongresse langweilig]. 
finden L all die langen 

A) Le frasi subordinate in funzione di soggetto sono in genere "estraposte", cioe 
collocate nel Nachfeld della frase di cui sono soggetto; i predicati transitivi 
intransitivi, la frase estraposta viene anticipata dal pronome es (cfr. 10.6.1. e 
10.6.4.): 

(63) a. 
h. 

(64) a. 

?? .. , daB [daB er sie betrogen hat] alien bekallnt ist. 
... , daB _ alIen bekannt ist, [daft er sie betrogen hat]. 

I I 

n ... , daB [daB er sie betrogen hat] unverschamt ist. 
daB es unverschiimt ist, er betrogen hat). 

Anche in italiano una frase soggettiva occupa la posizione di soggetto postverbale: 

(65) a. 
b. 

?*Penso che [che Gianni e venuto] sia stato un errore. 
Penso che _ sia stato un errore [che Gianni e venUla]. 

B) Sebbene una frase complemento si possa trovare anche nel Mittelfeld delia frase 
sovraordinata, e moIto preferibile collocarla nel Nachfeld, per facilitare 
l'interpretazione" Questo e particolarmentc vero caso una frase contenente un 
verbo di modo finito, (67)-(68): 

(66) hat [ihn zu sehen] versucht 
b. Er hat __ versucht, [ihn zu sehen]. 
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(67) a. 
b. 

(68) a. 
b. 
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??Er hat seinem Bruder [daB er gleich abfahren mochte] nicht gesagt 
Er hat seinem Bruder _ nicht gesagt, [daft er gleich abfahren 
mOchte]. 

?"'Ich weiB [ob sie die Wahrheit gesagt hat] noch nicht 
Ich weill_ noch nicht, [ob sie die Wahrheit gesagt hat]. 

Anche in italiano una frase complemento viene in genere estraposta alla fme 
dell'intera frase, come si pub vedere chiaramente se ~ presente un avverbio 0 un 
altro complemento del verba: 

(69) a. 
b. 

(70) a. 
b. 

??Ho saputo [che Maria ~ gi~ arrivata] ieri. 
Ho saputo _ ieri [che Maria e gia arrivata]. 

??Ha detto [che deve partire immediatamente] a Mario. 
Ha detto _ a Mario [che deve partire immediatamente]. 

I complementi infinitivi dei verbi di percezione e del verbo scheinen non possono essere 

estraposti nel Nachfeld e si trovano sempre nel Mittelfeld del verbo di eui sono complemento (err. 

4.3.): 

(71) a. 
a'. 
b. 

b'. 

• ...• well Peter sieht, [seinen Freund das Auto reparieren]. 

...• weil Peter seinen Freund das Auto reparieren sieht 

• ...• well Peter scheint, [das Auto zu reparieren]. 

. ..• well Peter das Auto zu reparieren seheint 

C) Nel caso di una frase relativa. l'estraposizione ~ facoltativa, sebbene spesso 
preferita per motivi stilistici: 

(72) a. 
b. 

Ich habe den Studenten, [der deinen Kurs besucht], gesehen. 
Ich habe den Studenten _ gesehen, [der deinen Kurs besucht]. 

L'estraposizione ~ possibile anche nel caso delle frasi ridotte: in questo caso, la 
frase relativa apparirn dopo il predicato aggettivale: 

(73) a. 
b. 

Ich fmde [die Frau, [die mich im Zug angesprochen hat], sehr nett]. 
Ich fin de [die Frau _ sehr nett], [die mich im Zug angesprochen hat]. 

In italiano, in frasi di questo tipo tutto il sintagma nominale modificato dalla frase 
relativa si trova alla fine della frase, ad esempio segue un avverbio 0 un aggettivo 
predicati vo: 



(74) a. 
b. 

(75) a. 
b. 
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Ho visto [queUo studente [che frequenta il tun corso]] ieri. 
Ho visto ieri [quello studente [che frequenta il tuo corso]]. 

Ritengo [la donna [che mi ha parlato in treno]] moIto simpatica. 
Ritengo _ moIto simpatica [la donna [che mi ha parlato in treno]]. 
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Questo ~ impossibile in tedesco, come si vede in (76). Come abbiamo gia detto, un 
sintagma nominale non pub apparire nel Nachfeld e dunque si deve separare la 
frase relativa sintagma nominale essa modificato. Si confronti con 
(76a) e (73b) con (76b): 

(76) habe gesehen [den Stu.denten [der Kurs 
b. *Ich finde _ sehr nett [die Frau [die mich im Zug angesprochen 

hat]). 

D) Anche le frasi avverbiali tendono a trovarsi nel Nachfeld della frase che 
modificano: 

(77) a. 
b. 

d. 

Sie hat _ angerufen, [nachdem ihr Freund gekommen ist]. 
Maria hat mir _ geholfen, [indem sie die Aufgaben korriglert hat]. 
Ich lade Maria [obwohl sie mir nicht immer 
Sie ist _ gegangen, [damit sie die Fahrkarte heute noch kaufen kann]. 

E) Infine possono esscre emarginati nel Nachfeld alcuni sintagmi preposizionali. Le 
tlAngabentl appaiono nel Nachfeld senza restrizioni, come si vede in (78); aItri tipi 
ill sintagmi preposizionali sono collocati nel Nachfeld se gia noti dal contesto, (79): 

(78) a. 
b. 

(79) a. 

Bist du _ hank gewesen in dies en Tagen? 
Hans, der _ sicher krank war in der letzten Woche, ist heute wieder 
da. 

Er hat _ schlechte Erfahrungen gemacht mit dies em Material. 
Ich habe Buch gelescn uber Chomsky. 

I complementi di mote a luogo, invece, non possono apparire nel Nachfeld: 

(80) 
b. 

hat das Buch Vormittag _ gelegt dorthin. 
*Er hat das Buch am Vonnittag _ gelegt auf das Regal neben der 
Tar, 

Si osservi infme la condizione di pesantezza esemplificata negli esempi seguenti: 
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(81) a. 
b. 
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*Ich habe noch nie _ gedacht an das. 
!ch habe noch nie _ gedacht an dieses sehr interessante Buch. 

Negli esempi di questa sezione (v. sopra (61) e (63» non abbiamo indicato la direzione del 

movimenLO, vale a dire non abbiamo indicato se l'elemenLO in corsivo viene mosso nel Nachfeld a 
partire dalla sua posizione nel Mittelfeld, 0 se esso rimane nel Nacbfeld e non viene dunque 

anteposLO nel Mittelfeld nella posizione indicata dal trattino. Entrambe queste anaiisi descrivono 
bene i vari ordini delle parole cbe IrQviamo in tedesco, e la scelta tra le due anaiisi e dettata da 

considerazioni di carattere teorico, che privilegiano la seconda altemativa. 

3.2.1. La dislocazione a destra 

Un sintagma nominale pub apparire nel Nachfeld solo a condizione che sia 
dislocato a destra. La costruzione richiede che il sintagma dislocato a destra (i) sia 
gUt no to e venga per cosl dire "richiamato" alla fme della frase, (ll) sia anticipato 
nella frase da un pronome personale: 

(82) a. 
b. 

Wir mochten sie lcnacken, diese NufJ. 
Das wollen wir ihr sagen, der Marta. 

La possibilitA di dislocare a destra un costituente deUa frase esiste ancbe in italiano: 

(83) a. 1..0 porto io, il dolce. 
b. Ci andiamo domani, al cinema. 

A differenza della dislocazione a sinistra, (83) non si pub usare per proporre un nuovo tema; si 
veda l'anomalia del dialogo in (84b) rispetto a quello in (84a), cbe contiene una dislocazione a 

sinistra, e l'adeguatezza di (85b) in cui l'elemenLO dislocato a destra e giA dato nel discorso: 

(84) a. 

b. 

(85) a. 

b. 

Parlante A: Cosa pensi di portare per la festa? 
Parlante B: 11 dolce, 10 pono io. Tu puoi ponare il vino. 
Parlante A: Cosa pensi di portare per la resta? 

Parlante B: ??Lo pono io, il dolce. Tu puoi portare il vino. 

Parlante A: Cbi porta il dolce? 
Parlante B: II dolce, 10 pono io. 
Parlante A: Cbi porta il dolce? 
Parlante B: Lo pono io, il dolce. 

Analogbe restrizioni si applicano all'uso della dislocazione a destra in tedesco. 
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3.3. 11 Mittelfeld 

L'ordine delle nel Mittelfeld e probabilmente piu complicato 
sintassi tedesca. n tedesco mostra una grandissima liberr.a nell'ordine delle parole 
rispetto ad altre lingue ed e spesso difficile decidere se una certa sequenza e 
impossibile 0 semplicemente marcata stilisticamente. dcve anche aggiungerc 
spesso, sequenze di parole diverse possibili iropossibili a seconda 
dell 'in tonari one. 

Non sono stati ancora individuati tutti i fattori che sono in gioco, ne e stata 
studiata adeguatamente l'intonazione. Pertanto quanto segue non pub essere una 
descrizione ma intendc offrire le linee di una dcscrizionc 
Mittelfeld. La conclusione principale che possiamo trarre e che gli elementi 
avverbiali e i sintagmi preposizionali sembrano avere una posizione abbastanza 
fissa nella frase, mentre la posizione dei sintagmi nominali e invece piu libera 

non e vero tutti i nominaJL Tipi diversi di 
nominali occupano porrioni distinte del Mittelfeld. Possiamo dunque immaginare 
Mittelfeld come una serie di zone delimitate da avverbi e sintagmi preposizionali. 
zone specializzate ad ospitare tipi diversi di sintagmi nominali. 

3.3.1. Ordine non-marcato e ordini marcati 

L'ordine delle nel Mittelfeld risulta dall'interazione di due fattori: 
non marcato dei complement! stabilito dalla sintassi e necessita informazionalL 

L'ordine non marcato dei complementi nominali, doe piu naturale e adatto 
ad un maggior numero di contesti, e il seguente: 

(86) Ordine non marcato: 

SNnom SNdat SNacc 

Una frase come e adatta sia nel conteslO di 
la sottolineatura per indicare l'informazione 

(87) Ich habe dem Kassierer das Geld gegeben. 

(88) Was du dem Kassierer 
b. Ich habe dem Kassierer das Geld gegeben. 

(89) WelTl hast du das GeJd gegebcn? 
Jeh ~m_Kassteru das gegeben. 
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Se invece abbiamo un riordinamento degli elementi nel Mittelfeld, in modo tale che 
l'accusativo sia collocato prima del dativo e si abbia l'ordine "accusativo - dativ~", 

la frase e appropriata solo nel contesto di (92a); si tratta cioe di un ordine 
marcato: 

(90) 

(91) a. 
b. 

(92) a. 
b. 

Ich habe das Geld dem Kassierer _ gegeben. 

Was hast du dem Kassierer gegeben? 
*Ich habe das Geld dem Kassierer _ gegeben. 

Wem hast du das Geld gegeben? 
!ch habe das Geld dem Kassierer _ gegeben. 

Un accusativo che precede il dativo deve essere un elemento noto, che e gia dato 
nel discorso precedente. In altre parole, in un ordine marcato degli elementi 
l'elemento nuovo occupa la posizione piu a destra, nella parte della frase che 
costituisce la nuova informazione ("rema"). Un ordine non marcato delle parole 
non e adeguato solamente nei contesti visti in (88a) e (89a), ma si pub usare anche 
quando l'informazione nuova e rappresentata ad esempio da tutto il sintagma 
verbale (es.: Was hast du getan? [ch habe dem Kassierer das Geld gegeben) 0 da 
tutta la frase (es.: Was ist passiert? !ch habe dem Kassierer das Geld gegeben). 

In alcuni casi, ad esempio con i pronomi indefiniti, l'ordine "accusativo - dativo" non ~ mai 
possibile: 

(93) a. 
b. 

Ich glaube, daB Hans wem was gegeben haL 

*Ich glaube, daB Hans was wem gegeben haL 

Come vedremo in 3.3.3 .. questi elementi non possono essere mossi verso sinistra all'intemo del 

Mittelfeld. 

Nelle frasi passive, troviamo una situazione simile. Nell'ordine non marcato, 
il soggetto della frase passiva in (95), che corrisponde al complemento oggetto 
della frase attiva corrispondenle (94) (cfr. 7.4.1.), pub seguire il dativo: una frase 
come (95) e adalta sia nel contesto di (96a) che nel contesto di (97a): 

(94) 

(95) 

(96) a. 
b. 

!ch glaube, daB er dem Kind das Fahrrad geschenkl hat 

!ch glaube, daB 0 dem Kind das Fahrrad geschenkt wurde. 

Was wurde dem Kind geschenkt? 
!ch glaube, daB 0 dem Kind das Fahrrad geschenkt wurde. 



FELDER DELLA FRASE TEDESCA 

(97) a. 

Dunque, l'ordine non marcato ~ in questo caso: "SNdat SNnom". Se il soggetto 
della frase passiva precede il dativo, la frase ~ possibile solo nel contesto (99a): 

(98) Was wurde dem geschenkt? 
b. *Ich glaube, daB dos Fahrrad dem Kind _ geschenkt wurde. 

(99) Wem wurde das Fahrrad geschenkt? 
Ich daB Fahrrad dcm Kind _ geschenkt 

Considerazioni analoghe valgono per le frasi che contengono un verbo inaccusativo 
(con ausiliare sein, cfr. 7.3.). Nell'ordine non marcato, il soggetto di questi verbi 

dativo: ordinc adatto sia eontesto (lOOa) nel contcsto 

(lOO)a. 

(101) a. 
b. 

Was ist dem Baron gelungen? 
Ich daB Baron cin Coup ist 

Wem ist der Coup gelungen? 
Ich glaube, daB 0 einem Baron der Coup gelungen ist 

Se soggetto il dativo, frase e invece possibilc solo nel contesto (1 

(102) a. 
b. 

(103) a. 
b. 

Was ist dem Baron gelungen? 
*Ich glaube, daB ein Coup dem Baron _ gelungen ist 

Wem ist der Coup gelungen? 
leh glaube, daB der Coup einern Baron gelungen ist 

Con alcuni vcrbi (es. allssetzen, lmterziehen), l'ordine 
complcmenti ~ "accusativo - dativo": 

(104)a. Er hat das Kind der Gefahr ausgesetzL 
*Er der Gefahr das Kind ausgcsetzt 

marcato 

Invece di considerare questi casi come eccezioni a quanto appena vista, possiamo 
ritenere che il dativo con i verbi aussetzen e unterziehen non sia delle stesso tipo 
del dativo che precede l'accusativo, vada equiparato a complernento 
preposizionale. si vede neno schema astratto in ( e negLi in 
complernenti preposizionaJi seguono infatti un sintagma nominale accusativo, al 
pari di altri tipi di complemento: 
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(105) 

(106) a. 
b. 
c. 
d. 
e. 
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SNnorn SNdat SNacc SP Predic. 

... , daB das Gericht diesen Mann des Mordes anklagt. 

. .. , daB sie ihren Bruder urn den Verstand brachte. 

. .. , daB Hans einen Brief an seinen Vater geschrieben halo 

. .. , daB Hans fUr mich ein guter Freund war. 

. .. , daB Hans seinen Kollegen fUr einen guten Freund hall 

Infme, con i verbi che hanno due cornplernenti all'accusativo, come lehren, 
l'ordine non rnarcato ~ "accusativo (con ruolo sernantico di) benefattivo -
accusativo (con ruolo semantico di) paziente": 

(107) leh glaube, daB der Lehrer den Schiiler die Geschichte lehrt. 

3.3.2. I complementi di tempo e di luogo: Ergiinzungen vs. Angaben 

Per stabilire la posizione dei cornplementi di tempo e di luogo, si deve distinguere 
tra argomenti 0 veri complementi (Ergiinzungen) e elementi circostanziali 
(Angaben) (cfr. 1.3.). I primi sono richiesti dal verbo, i secondi riportano 
semplicernente le circostanze in cui ~ avvenuto l'evento espresso nella frase. Questa 
distinzione esiste anche in italiano, ma non ha conseguenze sintattiche cosl 
irnportanti come in tedesco, dove, come vedremo piu sotto, i due tipi di 
complemento occupano posizioni diverse nel Mittelfeld. 

Per comodit1l espositiva, useremo la parola "Erganzung" solo per i complementi di tempo e di 

luogo e ci riferiremo agli altri argomenti del verba con la loro categoria sintattiea (es. SNacc' 
SNdat, SP), anehe se, a rigore, anehe questi ultimi sono delle "Erganzungen" (efr. 1.3.). 

Vediamo in primo luogo quali sono i criteri per distinguere tra i due tipi di 
complernento, concentrandoci sui cornplementi di luogo (per facilitare la 
comprensione delle differenze tra i due tipi di complernento, usiamo esempi 
italiani): 

A) Le Erganzungen sono obbligatorie. (l08). le Angaben sono facoItative. (109): 

(l08) a. 
b. 

Giarmi abita aRoma. 
*Giarmi abita. 

(l09) a. 
b. 

Giarmi l'ha visto aRoma. 
Gianni l'ha vis to. 

B) La preposizione che introduce le Erganzungen ~ richiesta dal verbo, (110), 
quella che introduce le Angaben dipende dalla loro semantica, (Ill): 
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Vado a I *per Roma. 
Parto I *a Roma. 

(111) a. Passo sempre suI mio terreno. 
Passo sempre queI 
sentiero. 

C) Le Erganzungen non possono essere lasciate nella posizione canonica quando il 
verbale viene pronominalizzato tramite ad e,<;cmpio (112a), 

I •. "'F,""'-''-"U si, (1 

(112) a. 
h. 

*ll libro ~ stato messo suI tavoIo, e il quaderno anche suI camino. 
Sandro ha visto Gianni a Venezia, e Maria anche a Pad ova. 

Applicando stessi criteri per i compIementi di tempo, si vede che 
rappresentano una Erganzung solo i complementi di durata (ll concerto e durato 
solo un'ora), mentre i complementi di tempo determinate 0 continuato sono 
sempre Angaben (Epartito Ha corso un 'ora). 

Per quanto riguarda la lom distribuzione, i complementi di stato in luogo e di tempo determinato 

sono gli unici in italiano cbe possono apparire indifferentemente sia in posizione iniziale cbe in 

VU~lLHJU1. finale. trovano posizione iniziale rappreSenk1ll0 una di "cornice" 

dell'evcllIo espresso Crase: 

(113) a. A Roma I Ieri ho incontrato Gianni. 
Ho incontrato Gianni Roma I ierL 

Le altre Angaben possono invece occupare la prima posizione neila frase solo se sono Cocalizzate, 
come in (1 14a), 0 dislocate a sinistra, al pari dei veri complementi, (l14b): 

(114) PER ha corso, 

b. GIAc'lNI visto. 

In italiano, dunque, la distribuzione non ~ un criterio valido per distinguere tra Angaben e 

Erganzungen. 

In tedesco, i due tipi di complemento hanno, nell'ordine non marcato, una 
posizione diversa nel Mittelfeld: 

(1 SNnom 
tempo 
(luogo) 

SNacc Angaben 
*tempo 
luogo 

Erganzungen ... 
tempo/luogo 

Diamo adesso esempi. applicheremo per caso il test della domanda 
che abbiamo utilizzato sopra JX:f stabilire l'ordine non marcato, ma ci limiteremo ad 
indicare con una M le frasi con ordine marcato. 
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Consideriamo per prime le Angaben. In (116)-(122). viene mostrato l'ordine 
rispettivo delle Angaben e degli argomenti del verbo; in (123)-(124) si vede 
l'ordine rispettivo di due Angaben presenti nella frase: 

Angabe + SN: 

(116) a. 
b. 

(117) a. 
b. 

Ich habe gestern das Buch gelesen. 
Ich habe das Buch gestern gelesen. M 

Sie hat heute ihrer Mutter geholfen. 
Sie hat ihrer Mutter heute geholfen. M 

SN + Angabe: 

(118) a. 
b. 

(119) a. 
b. 

.... weil Peter Maria / eine Frau im Garten gesucht hat. 

.. .• weil Peter im Garten Maria / eine Frau gesucht hat. M 

Ich habe deine Schwester in Berlin besuchtl gesehen. 
Ich habe in Berlin deine Schwester besucht / gesehen. M 

Il circostanziale di luogo pub anche precedere i complementi del verba. in particoiare quando 

sono presenti nella frase piu sintagmi nominali. (l20a,b). e quando il sintagma nominale ~ un 
plurale senza articolo. (12Oc.d) (cfr.8.1.3.): 

Angabe + SN: 

(120) a. 

b. 

c. 
d. 

Ich habe gestern in Berlin meinem Freund ein Buch geschenkt. 
Er hat an der Kasse der Kassiererin 20 DM gegeben. 

Er kauft im Supermarkt Lebensminel ein. 

Jedermann kann in Berlin Kuchen backen. 

Si osservi inoltre cbe alcuni tipi di SN devono sempre seguire il circostanziale di luogo. Si tratta 
di sintagmi nominali predicativi senza articolo. (121). e di alcuni sintagmi nominali che formano 

espressioni idiomatiche con il verbo. (122) (cfr. 8.1.2 .• punti C) e E»: 

(121) a. 

b. 

(122) a. 

b. 

.... daB Hans im Garten Klavier gespielt hat. 

* .... daB Hans Klavier im Garten gespielt hat. 

.. .• daB Hans ihr im Garten den Hof machte. 

* .... daB Hans ihr den Hof im Garten machte. 
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Angabe + Angabe: 

Ich im in Berlin gearbeitet 
b. Ich babe in Berlin im Frilhjahr gearbeiteL M 

cbe se entrambi i circostanziali sono tramile forma pronominale 

solo l'ordine corrispondente quello marcato: 

(124) a. Ich habe damals dolt gearbeitet. 
*Ich dort damals gearbeiteL 

Come abbiamo visto nel paragrafo precedenle, il soggetto di un verbo 
passivo e di un verbo inaccusativo ricorre, nell'ordine non marcato, nella stessa 
posizione in cui si trova il complemento oggetto di un verba transitivo (cfr. 7.3.-
4.). questi il segue un circostanziale tempo: 

(125) a. 
b. 

... , daB vor zwei Tagen ein Problem gel~st wurde. 
Es sind in der letzten Zeit mehrere Unftille passierL 

Passiamo alle Erganzungen. In 1uogo, osservi ne11'ordine 
marcato esse seguono tutte le Angaben, (126), e tutti i complementi del verbo, 
(127): 

+ Erganzung: 

(126) a. 
b. 

Er tahrt heute nach Dresden. 
Er wohnt dieses Jahr in Brasilien. 
Das Konzert hat eine Stunde J;vlJUYv' 

d. Das Konzert hat im Femsehen eine Stunde langer gedauerL 

SN + Erganzung: 

Er ein Buch den Tisch gelegL 
b. Es liegt ein Buch auf dem Tisch. 
c. !ch habe gestern meinem Freund ein Buch nach Berlin geschickl 

Ich den Mantel I einen Mantel an den Klciderhaken gehangt. 

Alcuni ordini marcati sono ammessi con le ErglIDzungen di luogo se il sintagma preposizionale 
contiene un SN definilO e il sintagma nominale ~ indefinito, 0, piu marginalmente. definito: 

(128) 

b. 
Ich an den Kleiderhaken einen Mantel gebllngt M 

?Ich habe an den Kleiderhaken den Mantel gehlIDgl M 
c. ?Icb babe an den Kleiderhaken deinen Mantel gehlIDgL M 
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3.3.2.1. I complementi di modo e di causa 

C'~ un altro tipo di complemento che pub essere analizzato 0 come Angabe 0 come 
Erglinzung: il complemento di modo. Esso rappresenta in genere una Angabe, ma 
funge da Erglinzung con verbi come sich verhalten (es. Er hat sich gut verhalten). 
n complemento di modo occupa nella frase la stessa zona della Angabe di luogo, 
cio~ segue i complementi del verbo: 

(129) a. 
b. 
c. 
d. 

Hans hat das Haus gut gebaut. 
*Hans hat gut das Haus gebaut. 
Hans hat die Aufgabe dem Schtiler richtig erkllirt 
*Hans hat die Aufgabe richtig dem Schtiler erkllirt 

Si osservi che alcuni tipi di sintagmi nominali devono sempre seguire I'avverbio di modo. Si 
tratta di sintagmi nominali predicativi senza articolo. (130). e di alcuni sintagmi nominali cbe 
formano espressioni idiomaticbe con il verbo. (131) (cfr. 8.1.2 .• punti C e E): 

(130) a. 

b. 

(131) a. 

b. 

. ..• daB Hans gut Klavier gespielt hat. 
* .... daB Hans Klavier gut gespielt hat. 

• ..• daB Hans genau den Nagel auf den Kopf getroffen hat. 
?? ...• daB Hans den Nagel genau auf den Kopf getroffen hat 

Considerando l'ordine rispettivo dei due tipi di complemento. si vede che il 
complemento di modo precede una Angabe di luogo. (132); esso precededl. dunque 
anche una Erglinzung di luogo. (133): 

(132) a. . ..• weil Peter Maria zu seinem Erstaunen I durch Zufall im Garten 
getroffen hat. 

b. • ..• well Peter Maria im Oarten zu seinem Erstaunen I durch Zufall 
getroffen hat. M 

(133) a. . ..• weil Peter das Buch mit groBer Erwartung nach Berlin geschickt 
hat. 

b. n .... well Peter das Buch nach Berlin mit groBer Erwartung geschickt 
hat. 

AItri complementi. quali i complementi di causa. sono invece sempre 
Angaben. Essi precedono altri tipi di Angaben. (134); per transitivitA. precedono 
anche i complementi di luogo che sono Erglinzung. (135)-(136): 

(134) a. 
b. 

Sie hat wegen einer Erkaltung im Hotel geschlafen. 
Sie hat im Hotel wegen einer ErkaItung geschlafen. M 



(135) a. 
b. 

(136) a. 
b. 
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Sie ist wegen einer ErkaItung zu Hause geblieben. 
??Sie ist Zll Hause wegen einer ErkaItung geblieben. 

Sie ist wegen einer Erkaltung nach Hause gegangen. 
?*Sie ist nach Hause wegen einer ErkIDtung gegangen. 

71 

Possiamo dunque concludere che la posizione delle Angabe e delle 
Erganzungen ~ quella in (137): 

(137) SNnom Angaben SNdat SNacc Angaben Ergliozungen ... 
tempo "'tempo tempo/modo/luogo 
(luogo) causa 

modo 
luogo 

3.3.3. 1.0 "Scrambling" 

Alla delle considerazioni appena fatte sulla posizione dei complernenti di 
tempo e luogo, ritorniamo ora agli ordilli marcati dei complementi di cui abbiamo 
parlato in 3.3.1. n complemento accusativo che viene mosso verso sinistra e da ad 
esempio origine all'ordine "accusativo-dativo" pub non solo i1 
complemento dativo ma anche il complemento di tempo e avverbi frasali che hanno 
una distribuzione simile, quali gestem, schon, wohl: 

(138) 
b. 

Er das Geld gestem dem Kassierer _ gegeben. 
... , daB Hans die Bucher schon fast alle _ gelesen hat 

Dunque, le Angaben di tempo avverbi frasali delimitano una porzione frase 
riservata agli elementi noti, che chiamiamo posizione ill "Scrambling" (dalla parola 
inglese usata denominare fenomeno sintattico): 

(139) SNnom "Scrambling" Angaben SNdat SNacc 

La posizione arrivo dei che spostano nelta poslZlone di 
"scrambling" pub essere non solo a destra del soggetto, come abbiamo appena 
visto in (138), ma anche a sinistra del soggetto (a condizione che questo non sia un 
pronome debolc, cfr. .3.): 

(140) "Scrambling" SNnom Angaben SNdat SNacc ... 

Le due posizioni ill "scrambling" sono esemplificate negli esempi (141a.b); in 
(141c,d) si vede che quando il soggetto elm pronome debole solo la prima opzione 
e possibile: 



(141) a. 
b. 
c. 
d. 
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!ch glaube, daB der Pfarrer das Auto gestern verkauft hat. 
!ch glaube, daB das Auto der Pfarrer gestern verkauft hat. 
!ch dal3 er gestem hat. 
*lell daB das er gestem hat. 

Niente impedisce ovviamente che sia il dativo che l'accusativo appaiano 
prima di un complemento circostanziale: in questo caso, entrambi devono essere 
gia noti e la frase pub servire ad esempio a proporre il complemento di tempo 
come nuovo, come in (142): 

a. 
b. 

du dem ''".~,.'''.'v' das Geld M'"'M.VI", .. 

Geld~ _ gegeben. 

Nella posizione di "scrambling" e possibile tanto I'ordine "dativo - accusativo", 
come in (142b), che l'ordine "accusativo - dativo": 

Ich das Geld Kassierer~ _ gegeben. 

Possono apparire nella posizione di "scrambling" solo i complementi 
all'accusativo e al dativo che hanno l'articolo determinativo, come negli esempi 
appena visti. Inoltre, se un sintagma nominale al genitivo e, oltre al soggetto, 
I'unico argomento del verbo, esso si comporta come gli argomenti all'accusativo 0 

dativo: 

Ich daB sie Mannesjetzt mehr 

I sintagmi nominali che non possono invece apparire nelle posizioni di "scrambling" 
sono: i plurali senza articolo (cfr. 8.1.3.), i sintagmi nominali indefmiti, i pronomi 
indefmiti e quelli interrogativi nelle interrogative (cfr. 6.1 

Plurali senza 

(145) a. 
b. 

!ch glaube, daB Hans gestern Bticher gekauft hat. 
*!ch glaube, daB Hans Bucher gestern _ gekauft hat. 

Simagmi nominaLi indefiniti: 

a. Ich dem Schtiler Buch geschenkL 
b. "'!ch habe ein Buch (gestern) dem Schtiler _ gcschenkt. 
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Pronomi indefmiti: 

(147) a. 
b. 
c. 

!ch glaube, daB 
glaube, daB 
glaube, daB 

Kind gestem wa<; I etwas gekauft hat 
Kind was I gestem hat. 

etwas das gestem _ hat. 

Pronomi interrogativi: 

(148) a. 
b. 
c. 

Wie hat der Mann gestem was repariert? 
hat der was gestem repariert? 
hat was gestem repaliert? 

Non possono inoltre apparire nelle posizioni di "scrambling" i complementi al 
genitiv~ di quei verbi che hanno anche un argomento all'accusativo, (149a), i 
sintagmi preposizionali, (149b), i sintagmi nominali predicativi, (149c,d), e i 
sintagmi formano con i1 verba un'espressione idiomatica, (1 

(149) a. 
b. 
c. 
d. 
e. 
f. 

daB das Gericht des Mordes diesen _ anklagte. 
. .. , daB sie urn den Verstand (gestcm) ihren Bruder _ brachte. 

... ...• daB Hans ein guter Freund immer _ war. 
* .... daB Hans Auto jeden Tag _ fahrt. 
... ... , daB alle aUf dem H erzen etwas _ haben. 

daB Hans Hofgestern machte. 

3.3.4. I pronomi deboli 

I pronomi complemento deboli, 0 atoni (efr. 9.1.l.) presentano l'ordine opposto 
rispetto ai sintagmi nominali corrispondenti: 

(150) Ordine dei pronomi deboli: 

(151) a. 
b. 

Pronomeacc Pronomedat 

. ..• daB Hans es ihm gegeben hat. 
daB Hans ihn vorgestellt 

Se nella presente pronome debolc accusativo e 
dativ~, il primo precede sempre il secondo: 

(152) a. 
b. 

* ... , daB Maria dem Hans es gegeben hat. 
daB Maria es dem Hans gegeben hat. 

sintagma nominale 
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La posizione dei pronomi deboli non solo si trova alia sinistra di altri sintagmi 
nominali, ma anche alia sinistra di eventuali avverbi presenti nella frase: 

(153) a. 
b. 

* ... , daB Maria gestern ihn gesehen hat 
. .. , daB Maria ihn gestern gesehen hat 

Un pronome debole pub anche apparire prima del soggetto, il condizione che 
questo non sia a sua volta un pronome debole (cfr. 9.1.3.): 

(154) a. 
b. 
c. 

... , daB ihn Hans gestern gesehen hat. 

. .. , daB ihn ER gestern gesehen hat 
* ... , daB ihn er gestern gesehen hat 

La posizione dei pronomi deboli ~ dunque, a grandi linee. la stessa posizione di 
"scrambling". A differenza dei sintagmi nominali deflll.iti, che possono apparire 
nella posizione di "scrambling" facoltativamente, i pronomi devono occupare la 
posizione di "scrambling" obbligatoriamente. 

Un pronome debole pub avere un referente inanimato (efr. 9.1.1.): 

(155) a. 
b. 

. .. , daB ieh 

...• daB ich 
ihn dem Hans 
ihn gestern 

gekauft habe. 
gekauft habe. 

A differenza dei pronomi deboli, un pronome forte (focalizzato, modificato 0 

coordinato) pub seguire un complemento indiretto del verbo 0 un avverbio, ma in 
questo caso si deve riferire a persone ed ~ dunque ineompatibile con un verbo 
come kaufen (cfr. 9.1.1.): 

(156) a. . .. , daB ich demHans IHN vorgestelltl *gekauft habe. 
b. . .. , daB ich dem Hans nurihn vorgestellt I *gekauft habe. 
c. ...• daB ich dem Hans .. fun und sie vorgestelltl *gekauft habe. 

(157) a. ... , daB ich gestern IHN gesehen I *gekauft habe . 
b. ...• daB ich gestern nurihn gesehen I *gekauft habe. 
c. ... , daB ieh gestern ihn und sie gesehen I * gekauft habe . 

3.3.5. La posizione della negazione di frase 

Abbiamo visto ehe la posizione delle Angaben di tempo delimita la porzione della 
frase riservata agli elementi dati nel discorso. La porzione a destra delle Angaben ~ 
a sua volta distinta in due parti, separate dalla negazione di frase nicht. La sua 
posizione nella sequenza ~ quella indieata in (158): 
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(158) ... SNdat SNacc Angab. {SP} Negazione {SP} Erganz. Predic.lIdiom. 

La negazione segue tutte le Angaben, (159), e tutti i complementi nominali, (160), 
ad eccezione dei sintagmi nominali predicativi, (161)-(162), e di alcuni sintagmi 
nominali che fonnano espressioni idiomatiche con il verbo, (163): 

(159) 

(1 

b. 
b'. 
c. 
et. 
d. 
d'. 

(1 

(1 

(1 
a'. 
b. 
b'. 
c. 
e'. 

Hans vor zwei Tagen 
Hans nicht vor zwei 

Hans wegen des Essens 
Hans nicht wegen 

Peter dem Jungen da>; 
Peter dem Jungen 

Maria kennt Hans nicht 
*Maria kennt nicht Hans . 

"'-"UIA'\..ol1 ist 

gegcben hat 
gcgeben hat 

... , daB Hans dem Prasidenten nicht geholfen hat 
* ... , daB Hans nicht dem Prasidenten geholfen hat 
. .. , daB sie dieses Mannes nicht gedachten. 
* ... , daB sie nicht dieses Mannes gedachten. 

er nicht Lehrer geworden 
er Lehrer nicht 

nicht Auto. 
Auto nicht. 

er ihr nicht den Hof U«';'-Utv. 

* ... , daB er ihr den Hof nicht machte. 
. ..• daB er ihr nicht die Hand ktiBte. 
* ... , daB er ihr die Hand nicht ktiBte . 
... , daB er ihr nicht den HimmeI auf Erden versprach. 
n ... daB er ihr den Himmel auf Erden nicht versprach. 

La negazione precede anche i complementi predicativi espressi da sintagmi 

(1 

s intagmi aggettivali: 

Hans seinen KoUegen 
Hans nicht krank ist. 

i complementi di 

Idiot halt 

di modo che fungono 
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(165) a. . .. , daB Hans nicht auf den Berg gestiegen ist. 
a'. * ... , daB Hans auf den Berg nicht gestiegen ist. 
b. ..., daB Hans das Buch nicht auf den Schrank gelegt hat. 
b'. * ... , daB Hans das Buch auf den Schrank nicht gelegt hat. 
c. ..., daB das Konzert nicht drei Stun den dauert. 
c'. * ... , daB das Konzert drei Stun den nicht dauert. 
d. . .. , daB er sich nicht ruhig verhalten hat. 
d'. * ... , daB er sich ruhig nicht verhalten hat. 

Con gli altri sintagmi preposizionali, entrambi gli ordini sono talvolta possibili: 

(166) a. 
b. 

(167) a. 
b. 

..., daB er nicht an Maria denkt. 
? .. , daB er an Maria nicht denkt. 

. .. , daB Hans nicht auf seinen Freund gewartet hat. 

..., daB Hans auf seinen Freund nicht gewartet hat. 

Infme, per quanto riguarda i complementi al genitivo di quei verbi che hanno anche 
altri argomenti, sembra che la posizione piu naturale per la negazione di frase sia 
queUa che precede il complemento, (168a), come nel caso dei complementi 
preposizionali, ma l'altra posizione, in (168b), non ~ del tutto esclusa (va 
comunque osservato che su queste frasi c'~ molta discordanza tra i parlanti. il che 
motiva il simbolo % su entrambi le frasi): 

(168) a. 
b. 

% .... daB das Gericht ihn nicht des Mordes anklagt. 
% n .... daB das Gericht ihn des Mordes nicht anklagt. 

Alcuni degli elementi cbe nelle frasi subordinate precedono la negazione (ad esempio 
complementi preposizionali di tempo e di causa) possono. oltre cbe precederla (169). anche 
seguirla nelle frasi principali. (170): 

(169) a. Er tanzte vor zwei Tagen nicht. 

b. Er besucht micb am Abend nicht. 
c. Er erscbien wegen des Essens nicht. 

(170) a. Er tanzte nicbt vor zwei Tagen. 
b. Er besucht mich nicht am Abend. 
c. Er erschien nicht wegen des Essens. 

Piuttosto cbe ipotizzare un Mittelfeld diverso nei due tipi di frase. e piu adeguato (e piu semplice) 
ritenere cbe i costituenti cbe seguono la negazione in (170) sono stati emarginati nel Nachfeld 
(efr. 3.2.) e che quindi le frasi in (170) corrispondono alle frasi contenenti un verbo composto in 
(171). dove la collocazione del eomplemento nel Nachfeld e evidente: 
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(171) a. Er hat nicht getanzt vor zwei Tagen. 
Er hal nicht besucbt am Abend. 

Er is! erschienen wcgen des 

Le frasi cbe negli esempi precedenti abbiamo indicato come agrammaticali 
sono se nicht analizzato come di frasc (Satznegation). Le 
(159), 60) e 65a,b) diventano con negazione costituenle 
(Sondemegation). In questo caso, nicht non nega tutLa la frase, rna solo il 
costituente immediatamente alla sua destra: un complemento, come in (1na), 0 il 
verho stesso, come in (1nb): 

(1n) a. 

b. 

... , well Hans nicht [vor zwei Tagcn] getanzt hat (sond.ern var drei 
Wochen) . 
... , daB Hans das Buch auf den Schrank nicht [gelegt] hat (sondern 
gestellt). 

Le frasi agrammaticali in (161), (162), (163), (164) e (165c,d) non ammettono 
invece una interpretazione altemativa con nicht che funziona da negazione di 
costituente. 

3.3.6. Riepilogo 

Un'approssimazione deU'ordine delle parole Mittelfeld data in 

(173) "Scrambling" SNnom "Scrambling" Angaben SNdat SNacc Angaben 

{SP} Erganzu n genfPredicati vilIdiomatici 

E evidente che gli elementi elencati in (173) non possono trovarsi tutti nella stessa 
frase e che ogni frase conterrA, a seconda del verbo, un sottoinsieme dei possibili 
argomenti. Questo schema ci aiuta a sapcre quali elcmenti possono 
effettivamente cooccorrere in frase; pero delle indicazioni sulla posizione 
dei vari tipi di argomento rispetto agli altri argomenti e rispetto alle Angaben e alla 
negazione. 

Mittelfeld visto come una serie zone delimitate da avverbi 
negazione, zone sono speclalizzate ospitare. panicolare, diversi 
sintagmi nominali. Lo spazio che segue la negazione ospita sintagmi nominali 
predicativi e che formano espressioni idiomatiche con il verba; 10 spazio tra le due 

delle ospita altri nominali, sia dati nuovi; 
di "scrambling" sintagrni norninali noti. 

Si osservi che non abbiamo incluso in queslO schema liassuntivo I 

complementi al genitiv~. Come abbiamo visto sopra, si devono distinguere due 
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casi. Se il complemento al gemlivo rappresenta, oltre al soggetto, l'unico 
argomento del verbo, esso si comporta come un sintagma nominale accusativo 0 

dativo (si vedano gli esempi (144) e (160d,d')). Se invece il verbo seleziona anche 
altri argomenti, il complemento al genitiv~ si comporta come un sintagma 
preposizionale (si vedano gli esempi (149a) e (168)). 

3.4. Riepilogo dei tipi di frase 

Come riepilogo, possiamo sistemare nello schema proposto dalla "Feldertheorie" i 
diversi tipi di frase che abbiamo analizzato nel cap. 2: 

Vorfeld linke Satzkl. Mittelfeld rechte Satzkl. Nachfeld 

VFin I CompI. VTnf VFin 

[ch habe ihn~estem ~esehen. 

Ich habe ~estern ~esa~t. da{3 erfaul ist. 

Wen hast du gestem gesehen? 

(l) (=Das) habe ich schon Kekauft. 

Es ist einMann ~ekommen. 

Hast du ihn ~esehen? 

Komm ~leich nach Hause! 

Ware Hans doch schon angekommen! 

... , daft ich gestem ~etanzt habe. 

... , ob er Restem getanzt hat . 

... , wen (l) er Resehen hat . 

... , den (l) er gesehen hat. 



Capitolo 

LA FRASE INFINITIV A 

Le frasi infinitive sono generalmente frasi subordinate con funzione 
grammaticale di so ggetto , complemento oggetto, ° avverbiale. 

(1) 

imperative come (la) 
jRUl,LClI"'" (efr. 6.1.1.): 

FllIl<I"inl1 alle ausst.eigen! 
was tun? 

come l'esclamativa in 

Le infinitive soggetto hanno quasi sempre il morfema infinitivale zu se 
sono nel Vorfeld (cfr. 3.1.), anche se e possibile omettere zu in questo caso, 
come in (2a). Zu e obbligatorio se la frase infinitiva si trova Nachfeld (cfr. 
3.2.), come in (2b) (cfr. 3.2.): 

(2) a. 
b. 

Le 

(3) 

Tiere (zu) quaIen ist falsch. 
Es ist falsch. Tiere *(zu) quaIen. 

possono essere 
dell a frase sovraordinata: 

im nachsten Jahr ins 
ihn kommen. 

cfr. (3a) vs. (3b), 

zu konnen. 

Se sono complemento di un nome 0 di un aggettivo, zu appare sempre: 

(4) a. 
b. 

Sein Bemiihen, die Priifung gut zu bestehen. wurde belohnt. 
Ich bin unHihig, diese Bewegung zu machen. 

Anche le frasi infinitive avverbiali, che in realta sono oggetto di preposizioni, 
(cfr. sotto 4.2.1.) hanno sempre zu: 

(5) zu spat, urn den 
Buch rezensiert, 

erreichen. 
verstehen. 

In pure in italiano, le frasi hanno mai il soggetto 
Solo nei verbi di percezione 

sehen, del verbo causativo dell'infinitiva 
esse re espresso. In questi casi esso riceve caso accusativo dal verbo 
sovraordinato, come in (3b) e in (6): 
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(6) Peter lieB [den Mechaniker das Auto reparieren]. 

In questo capitolo, in 4.1. prenderemo in esame il problem a 
deU'interpretazione del soggetto non realizzato nelle frasi infinitive in tedesco. 
In 4.2. ci porremo il problem a di che tipo di costituente sia una frase infinitiva 
e cioe ci chiederemo se il suo statuto categoriale sia 10 stesso di una frase di 
modo finito 0 se le infinitive non siano eostituenti con valore frasale 
autonomo. Ci chiederemo, inoltre, che tipo di elemento sia il morfema 
infinitivale zu. In 4.3., infine, prenderemo in esame il rapporto che intercorre 
tra la frase infinitiva e il verba che la seleziona, l'ordine delle parole che ne 
deriva, e la possibilita che il verba della frase infmitiva sia reinterpretato come 
parte del verbo eomplesso della frase in cui e subordinata. 

4.1. 11 soggetto non realizzato nella frase infinitiva con tU 

Le frasi infinitive con zu non hanno mai il soggetto espresso percM il caso 
nominativo che appare normalmente suI soggetto e assegnato dalla flessione 
verbale di modo fmito. La flessione infmitiva, invece, non assegna nessun 
easo. n soggetto delle frasi all'infinito, dunque, non pub essere realizzato 0 

"esplicito", dato che ogni sintagma nominale esplicito deve avere un caso. 
Vedremo che ci sono almeno due tipi di soggetto non realizzato. 

4.1.1. Gli infiniti a sollevamento 

Il soggetto degli infmiti complemento di verbi "a sollevamento" come scheinen 
e sempre coreferente con il soggetto del verba che 10 seleziona. Piu 
precisamente, il soggetto di un verbo a sollevamento come scheinen parte dalla 
posizione di soggetto della frase infinitiva, dove rieeve il ruolo semantico (efr. 
1.3.), e si sposta nella posizione di soggetto di scheinen, dove riceve il easo 
nominative (se il verbo sovraordinato e di modo finito): 

(7) lohann scheint (mir) [ _ ein guter Kerl zu sein]. 

In (7) si vede che il soggetto grammaticale di scheinen e il sintagma nominale 
lohann, soggetto logico della frase subordinata, mentre la frase subordinata 
all'infinito non ha il soggetto espresso. (8) mostra ehe quando la frase 
subordinata da scheinen e di modo finito, il soggetto di scheinen e es, un 
pronome pleonastieo (doe senza proprieta referenziali, efr. 10.6.1.), e il 
soggetto dell a frase subordinata appare nella posizione di partenza: 

(8) Es scheint (mir), daB lohann ein guter Kerl 1St. 
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Lo spostamento del soggetto dalla frase subordinata alla frase sovraordinata e 
sottoposto a due condizioni (efr. anche 1.3.). prima la 
subordinata sia modo come mostra l'agrammaticalita (9), con 
senza la realizzazione lessicale del soggetto della frase subordinata: 

(9) a. * lohann scheint (mir), [daB ein guter Kerl ist]. 
*Johann scheint daB er guter ist. 

La seconda e che il verbo sovraordinato non assegni un ruolo semantico al 
proprio soggetto. Es in (8) e un elemento pleonastico e non un anticipatore 
della frase infinitiva ("Korrelat es", cfe come invece e di ( 
In ( l'intera frase suhordinata soggeHo del verba della 
sovraordinata, dunque nessun altro elemento tranne la frase stessa pub sostitu
ire il pronome es che la anticipa, come mostra l'agrammaticalita di (lOb) e 
l'agrammaticalita es in 

(Iv) a. 
b. 

Es ist klar, [daB Johann ein guter Kerl ist]. 
* lohann ist klar, [_ ein guter Kerl zu sein]. 
[DaB Johann ein Kerl ist (*es) 

La possibilita di spostare il soggetto solo dalle frasi infinitive dei verbi a sollevamento risulta 
chiaro in italiano. In italiano, la frase infinitiva complemento del verba sembrare puo avere 0 non 
avere dj. La presenza di di blocca la salita del soggetto. come si vede in (11): 

(11) 
b. 
c. 

A Maria sembra [di essere anivataJ. 
*Maria sembra [di _ essere arrivataJ. 
Marja sembraL- essere anivataJ. 

Il non realizzato della subordinata dj e il non realizzato 0. soggetto 
di infinitiva a (;Ol1l.rollo (efr. subito Non si puo riprodurre dircl.tarnente 10 
eonlrasLO in tedes.co in quanto. come vedremo in 4.2.1, il tedesco non ha un compiementaLOre 
infinitiva1e parallelo a dj. Tuttavia. ci sono modi indiretti per stabilire che esiste la stessa 
differenza, tra complementi infinitivi a sollevamento e a controllo, come vedremo nei due paragrafi 
successivi. 

4.1.2. Gli infiniti a controllo 

I che assegnano un semantico proprio soggetlo e selezionano 
una frase infinitiva sono detti vcrbi "a controllo". Con questo lipo di verbi non 
e possibile spostare iJ soggetto dell'infinitiva nella posizione di soggetto della 
frase finita. Questo percM il soggetto della frase sovraordinata riceve un ruolo 
semantieo indipenclcnte. 11 soggetto della frase infinitiva, che un 
sernantico nella posizione base, spostandosi posizi di soggetto 
sovraordinato dunque, verrebbe a ricevere due ruoli semantici, causando 
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l'agrammaticalita dell a frase. La rappresentazione in (12a) quindi deve esse re 
considerata scorretta. La rappresentazione in (12b) e quella corretta, in cui il 
soggetto non realizzato dell'infinitiva e rappresentato con (Z) (elemento 
pronominale realizzato): 

$Guflnar verspricht Renate, [ _ 
1" I 

fruh anzukommenJ. a. 

b. Gunnar verspricht Renate, [11.' morgen fruh anzukommen]. 

so ggetto realizzato dell a frase infiniti va mterpretato 
come coreferente con uno degli argomenti del 

12b), in verba sovraordinato e come 
coreferente con it soggetto della frase sovraordinata. Altri tipi di verba forzano 
la coreferenza del soggetto dell a subordinata con un agomento diverso dal 
soggetto della sovraordinata. Si confronti (13a), parallel a a (12b), con le altre 
frasi in (13): 

a. verspricht [@ sich waschenJ. 
b. Gunnar tiberredet [@ sich waschen]. 
c. Gunnar hat ihr geholfen, [@ sich zu waschen]. 
d. Es ist notwendig, [@indef sich zu waschen]. 

'uso di un riflessivo descrivere facilmente 
l'interpretazione soggetto dell'infinitiva. sappiamo riflessi VG 

sempre coreferente con il dell a frase semplice in trova (cfr 
9.2.2.). 11 soggetto sottinteso di sich waschen e coreferente in (Ba) con 
Gunnar, cioe con il soggetto di versprechen, in (13b) con Renate, cioe con il 
complemento oggetto di ilberreden, in (l3c) con il pronome al dativo ihr. In 
(13d), in cui il verba notwendig sein manca di un argomento adatto a con-
trollare il della subordinata, soggetto di sich 
waschen ha interpretazione (indicata l'indice cioe cor 
risponde al pronome impersonale man. Que;:,1o e confermato dalle frasi di 
modo finito in (14): 

(14) a. 
b. 
c. 
d. 

Gunnar verspricht Renate, daB er sich waschen wird. 
uberredet daB sie waschen solI. 
hat ihr wascht. 

sich wascht 

La possibilita di interpretare il soggetto non realizzato di una frase infinitiva 
con riferimento indeflllito e in genere limitata a frasi soggetto come (14d) 0 a 
frag finali come (15a). Si noti che in (15a) il soggetto die Bucher non e 
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agentivo (la frase e passiva) e quindi non pub controllare il soggetto della frase 
finale. In (ISb), invece, in il della frase sovraordinata ich e 
agentivo, il soggctte esplicito dell'infinitiva coreferente con esse 

(15) a. Die Biicher wurden verkauft, [0indef urn den Fliichtlingen zu 
helfen] 
Ich die Biicher verkauft, urn den Fltichtlingen helfenJ. 

Alcuni verbi apparentemente intransitivi, come empfehlen in (16a), subordinano 
una frase infinitiva il cui soggetto ha interpretazione indefinita. In realta si 
tratta verbi transitivi a controllo del complemento oggetto 0 indiretto, iJ 
complernento pero, non esse re realizzato 9.1 Nel caso 
cui rimane non realizzato, il complemento oggetto 0 indiretto e interpretato 
come indefinito. n soggetto della frase infinitiva, dunque, e regolarrnente 
corcfcrente al complcmento 0 indiretto. 11 caso empfehlen e parallel0 
al di iiberreden, come mostra (16b): 

(16) a. Der Arzt empfehlt, [el indef nicht zu rauchen]. 
Der empfehlt dem Patientell, [0 nicht rauchen]. 

La distinzione soggetto / complemento oggetto non e del tutto corretta se si 
considerano le costruzioni passive. Nella costruzione passiva (17) 11 
complemento oggetto di iiberreden si trova nella posizione di soggetto, e 
continua a controllare il non realizzato delhl frase infinitiva: 

(17) Renate wurde iiberredet, [0 sich zu waschen]. 

Sembra dunque corretto ammettere che il controllo del soggetto 
realizzato dell'inHnitiva dal semantico (agentc pazientc) 
dell'argomento del verbo sovraordinato e non dalla sua funzione sintattica 
(soggetto / oggetto). 

Abbiamo visto 15) che forma passiva causare 
cambiamento controllore (cioe sintagma nominale nella 
sovraordinata a cui fa riferimento il soggetto non realizzato dell'infinitiva). In 
(18) vediamo un altro caso: 

(18) Renate wurde versprochen, sich waschen zu diirfcnJ. 
b. *Renate wurde versprochen, [~ sich zu waschen]. 

Si noti che il contrasto tra (J 8a) e (I8b) non sembra poter esscre ridotto a 
raglon! sintattichc semantiche, ma a pragmatiche: l'atlo 
parola del promettere non pub avere come frase subordinata un evento scnza 
modalita il cui soggetto e la persona a cui si promette. 
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(19) 
b. 
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del 

convinto Maria [a 

realizzato svolge un ruolo 
realizzato dell'infinitiva 

*Gianni ha convinto Maria [a 0 essere ammessa / 0 all'esame). 

In (19a) sostenere l'esame ha un soggetto agentivo e la frase e grammaticale. 
In (19b) la frase infinitiva ha un verbo passivo, il soggetto, di conseguenza, 
non e agentivo, e la frase e agrammaticale, con il soggetto non realizzato sia 
coreferente con il paziente (Maria) sia coreferente con l'agente (Gianni) della 
frase 

soggetto 
frase 

tedesco aberreden 
In questo caso, 

coreferente con l'agente 
f01ma passiva (20b), 

costruzione elimina l'agente, lasciando 
frase infinitiva senza controllore: 

frase infinitiva con 
non realizzato della 

iiberreden (20a). Se la frase 
agrammaticale percMla 

non realizzato della 

(20) a. Die Studenten Uberredeten Dr. Schnauz, [0 zur Priifung zugelassen 
zu werden]. 

b. *Dr. Schnauz wurde tiberredet, [0 zur Prtifung zugelassen zu 
werden]. 

Alto 
ruolo 

(21) 

ammettono alternanza 
soggetto non realizzato 

es, [0 gut zu essen] 
es, [0 gektiBt zu mOc'",on 

indipendentemente 
infinitiva: 

Si noti che in (21) c'e comunque un solo argomento del verbo sovraordinato 
che pub funzionare da controllore, dato che il complemento oggetto es anticipa 
la frase infinitiva estraposta (cfr. 10.6.2.). 

Si trovano anche verbi in cui il controllore e comunque il paziente della 
frase sovraordinata, indipendentemente dal ruolo semantico del soggetto 
dell'infinitiva: 

(22) beneidet Emma darum, 
beneidet Emma darum, 

Si verbi in cui it paziente 
l'unico controllore ammesso 

deve esse re agentivo: 

Wagen zu fahren] 
werdenJ. 

(in questo 
della frase infinitiva 
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!ch rate dir, [0 zum Arzt zu gehen]. 
*!ch rate dir, untersucht zu werden. 

(23) a. 
b. 
c. Ich rate dir, [0 dich untersuchen zu Jasscn]. 

Gli esempi mostrano i1 problem a determinare l'interpretazione 
del soggetto non realizzato delle frasi infinitive cosiddette a controllo riguarda 
vari livelli dell'analisi linguistica (cfr. 1.1). Esso e di ordine lessicale (cioe 
deve essere imparato dal parlante per ogni verbo), semantico (cioe dipende in 
larga misura dai rooli semantici sia del controllore che del soggetto non 
realizzato) dipende daJ Qucsti livelli lin-
guistici modo complesso non sempre prevedibile. 

4.2. Lo statuto categoriale delle frasi infinitive 

Finora e sottinteso frasi infinitive eon zu sono costituenti frasali 
autonomi, soggetto, non essendo csplicito e presente. 
parallelism 0 le frasi finite in e stato Tuttavia, 
riscontrano differenze importanti tra i due tipi di frasi che possono indurre a 
pensare che almeno alcuni tipi di frasi infinitive siano costituenti senza valore 
frasale autonomo. 

4.2.1. Sull'assellW di complementatore infinitivale 

Una differenza importante tra frasi subordinate di modo finito e frasi infinitive 
in tedesco, e l'assenza in quest'ultime di un elemento corrispondente al 
complementatore dafJ. Un complementatore infinitivale si trova in altre lingue, 
ad esempio italiano le di e le frasi e da per 
frasi relative: 

(24) a. 
b. 
c. 

In tedesco 
infinitive 

Cereo di dare la pappa a Tancredi. 
Provo a dare la pappa a Tancredi. 
Faccio la pappa da dare a Tancredi. 

lrovano, e 
come 

alcune 
(121l)statt, 

che introducono frasi 
Nessuna di I.Uttavia, 

essere considcrata un complemenlatore infinitivale, per i motivi ::;eguenti. 
DIme e (an)statt cooccorrono con un complementatore se introducono 

delle frasi di modo finito, e possono selezionare un sintagma nominale: 

(25) a. 
b. 

durch 
durch 

ohne 
oh ne 

er seinen trug]. 
tragen]. 
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c. 

(26) a. 
b. 
c. 
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Er ging durch die StraBe ohne [SN seinen Mantel]. 

Er ging ins Theater, (an)statt [F(fm) daB er seinen Freund besuchte]. 
Er ging ins Theater, (an)statt [F(inO seinen Freund zu besuchen]. 
(An)statt [SN Blumen] habe ich dir ein Buch gekauft. 

Questo dimostra che ohne e (an)statt sono delle vere e proprie preposizioni che 
selezionano un argomento che pub essere nominale (25 / 26c) 0 frasale (25 / 
26a-b). Quando introducono una frase infinitiva, dunque, non ne fanno parte. 
In altre parole, esse non occupano la posizione del complementatore della 
frase, ma sono esterne ad essa. 

11 fatto che urn non si trova mai a subordinare una frase di modo finito 
(introdotta da daft) potrebbe indurre a considerare questa preposizione come 
l'unico complementatore infinitivale. Tuttavia, la natura avverbiale (finale) 
della frase inImitiva introdotta da urn suggerisce il parallelismo con le altre due 
preposizioni. Infatti, urn non si trova rnai nelle frasi infinitive complemento del 
tipo di (27b), al contrario dei complementatori infinitivi in italiano visti sopra 
in (24): 

(27) a. 
b. 

Er hat das Land verlassen, urn sie zu retten. 
Er hat versucht, (*um) sie zu retten. 

Un parallelismo con I'olandese om, evidentemente apparentato con il tedesco um, mostra in modo 
ancor piil convincente 10 statuto categoriale di preposizione della particella tedesca. In olandese 
ci sono due usi distinti di om, come complementatore e come preposizione finale. I1 
complementatore appare solo se la frase ~ nel Nachfeld del verba sovraordinato. E invece escluso 
se la frase infinitiva ~ nel Mittelfeld del verbo sovraordinato: 

(28) a. 

b. 

Hij heeft geprobeerd [(om) haar te reddenJ. 
Er hat versucht, [ (*um) sie zu retten]. (=25b) 
Hij heeft [(*om) haar te reddenJ geprobeerd. 

In altre parole, se la costruzione infinitiva ha valore frasale iI complementatore e possibile (anche 
se non obbligatorio), se invece la frase infinitiva costituisce una costruzione coerente con il verba 
sovraordinato (cfr. 4.3. subito sotto). essa non ha valore frasale e non pub avere un 
complementatore. 

La preposizione om che introduce una frase finale pub apparire anche all'interno della frase. 
La costruzione coerente ~ comunque esclusa dal fatto cbe la !rase infinitiva non ~ un complemento 
del verba sovraordinato. ma ~ subordinata in un sintagma preposizionale: 

(29) a. 

b. 

Hij heeft het land verlaten [om [haar te redden]]. 
Er hat das Land verJassen, rum [sie zu retten]]. (=27a) 
Hij heeft [om [haar te redden]] bet land verlaten. 
Er hat rum [sie zu retten]] das Land verlassen. 

II tedesco um, dunque, si comporta come la preposizione om in quanto introduce solo una frase 
avverbiale e non come il complementatore om che introduce una frase infinitiva complemento. 
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In tedesco, dunque, la frase infinitiva, diversamente dalla frase di modo 
finito, non ha un cornplernentatore realizzato. Si pone dunque il problem a se 
sia corretto supporre la presenza di un cornplementatore non realizzato 0 se la 
posizione di complernentatore manchi del tutto. In 4.3. vedremo che si 
verificano entrambi i casi. In altre parole le frasi infmitive si comportano a 
volte come frasi complete, con un complementatore presente anche se non 
realizzato, a volte come costituenti senza va]ore fra~le autonomo. 

4.2.2. mll,npm" infinitivale zu 

In gennaniche troviamo un a ZU, ad es. l'inglese 
to, danese at. Ci sono di pensare che 
morfemi non siano semplicemente parte dell a morfologia flessiva del verbo, 
ma che abbiano una funzione autonoma nella frase. 

La morfologia flessiva del verba tedesco e rappresentata da suffissi. 
Fanno eccezione a questa generalizzazione il prefisso ge- del participio passato 
e zu dell'infinito. Entrambi si combinano necessariamente con un suffisso: -t 
(a volte -en in alcuni verbi forti) per il participio passato (30), e -en per 
l'infinito (31): 

(30) 

(31) 

gemacht. 
gekommen. 

versucht, das zu maehen. 
versucht zu kommen. 

L'apofonia che si verifica nella radice della voce participiale in alcuni verbi forti e irrilevante alla 
nostra discussione. 

Apparentemente zu sembra esse re parte della morfologia flessiva del 
verbo, come e lecito supporre di ge-. Ci sono tuttavia alcune differenze 
sostanziali tra questi due elementi che suggeriscono che solo ge- e un vero 
suffisso flessivo, mentre zu sembra piuttosto un morfema autonomo parallelo 

apparentato ). 
preteorico si pub 

asscn:l.a di prefissi separabili, 
al contrario di ge

convincenti per sostenere 
fonnato da un prefisso 

l'ortografia suggerisce 
parte della parola 

prefissato. Ma ci 
anche nel caso in cui 

A) E vera che sia ge- sia zu possono mancare, rispettivamente in un participio 
e in un infinito. Ma la presenza / assenza di ge- e determinata dal tipo di 
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con 

(32) a. 
b. 

(33) a. 
b. 

B) 

mentre 

(34) a. 
b. 

(35) a. 
b. 

nella 
la su 
di w. 

(36) 

(37) a. 
b. 

(38) a. 

(39) 

(40) a. 
b. 
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da proprieta di 
assenza di zu, invece, 

verba all'infinito 

come si vede 
unicamente da regole 

da ZU, a seconda 
frase infinitiva. efr. 

Es wurde *(ge)macht. / Er ist *(ge)kommen. 
Es ist (*ge)passiert. / Es wurde (*ge)zerrissen. 

leh wollte es (*zu) machen. 
Ich mochte (*zu) kommen. 

distribuzione di ge
con prefissi separabili, 

inseparabili, come 
di ge- (si comportano 

effetto sulla presenza 

teilnehmen, teilzunehmen, teilgenommen 
ankommen, anzukommen, angekommen 

leh habe das Buch (*ge)i.ibersetzt. 

parallela se 
in (34). Ma se 

notiamo che questi 
come i casi in (32b)), 

leh habe versucht, das Buch *(zu) Uhersetzen. 

parola autonoma 
motivi puramente 

generalizzazione 
gli esempi (37)-(40): 

radice verbale) inserita 
problem a di stabi I irc 

conto dell a distribuzi onc 

Zu si trova alIa sinistra di quella parte del verba spostata dalla 
regola "Verb-Zweit" nelle frasi principali (cfr. 2.5.2. (56a». 

leh habe das gemacht. 
leh glaubte. das gemacht zu haben. 

leh m uH das tun. 
das tun zu m iissen, 

urn fiinf Uhf an. 
urn fiinf Uhf anzukom 

Er iibersetzt das Buch nicht. 
Er versuchte, das Buch nicht zu iibersetzen. 
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Dato che la parte del verba che si sposta in second a pOSIZlone nelle frasi 
principali (cfr. 2.5.) e la parte che porta i tratti morfologici della flessione 
finita, si sostenere che zu e una parola autonoma che marca i tratti di 
f1essione di infinito. f1essione di infinite dunqllc diversa dalla 
f1essione di finito in la prima marcata sia da sllffisso 
sia da una autonoma mentre la seconda e marcata solo da suffissi. 
Questa differenza si riscontra anche nelle altre lingue gerrnaniche, come 
abbiarno notato sopra (efr. to in inglese). 

posizione nella struttura ammettendo una parola di f1essione 
posizione frase, come che iI verba alIa sua dcstrd in (39b): 

1) a. 0 Fless 
0 das Buch lesen zu 

b. S 0 Fless + V 

0 das Buch zu lesen 
I l' 

Dopa 10 spostamento del verba posizione di 'base afle il prefisso separa bile. Questo 
verifica sia dove si appliea regola "Vern,Zweit" (efr. 2.2.), sia frasi con zu, 
(llb) e rapprcsental.O 10 spostamento del verba all'infinito all'interno della "reeble Satzklammer". 

4.2.3. Sull'assenza di interrogative e relative all'infinito 

differenza in italiano. tedesco non 
(43b): 

possibile avere interrogative 
relative all'infinito. Cfr. (42h) 

(42) a. 
b. 

(43) a. 
b. 

Mi chiedo a chi potrei mandare questa cartolina. 
Mi chiedo a chi mandare questa cartolina. 

ich diese Karte schicken kann, 
diese Karte schicken. 

Lo stesso eontrasto si verifiea ne lIe frasi relative. In italiano, si possono avere 
frasi relative infinitive introdotte da da se l'elemento relativizzato e un 
eomplemento oggetto (44b), e introdotte dal pronome interrogativo preeeduto 
da una in altri 

(44) a. 
b. 
c. 
d. 

tedesco 

una ragazza io possa subito. 
Cereo una ragazza da sposare subito. 
Cereo una ragazza con cui mi possa sposare subito. 
Cereo una ragazza con cui sposarmi subito. 

infinitive sono agrammatlcali: 
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In tedeseo le frasi infinitive relative sono agrammatieali: 

(45) a. 
b. 
e. 
d. 

Ich suehe eine Frau, die ieh sofort heiraten kann. 
*lch suehe eine Frau, die sofort zu heiraten. 
Ich suehe eine Frau, mit der ieh mieh sofort verheiraten kann. 
*lch such eine Frau, mit der mich sofort zu verheiraten. 

L'inglese si comporta come l'italiano: 

(46) a. 
b. 

(47) a. 
b. 
c. 
d. 

I wonder to whom I could send this postcard. 
I wonder to whom to send this postcard. 

I'm looking for a woman I could marry immediately. 
I'm looking for a woman to marry immediately. 
I'm looking for a woman with whom I could get immediately married . 
I'm looking for a woman with whom to get immediately married . 

L'unica differenza che si riscontra tra italiano e inglese e che in inglese, nel caso in cui l'elemento 
relativizzato sia il complemento oggetto, l'introduttore frasale non e realizzato (4Th), come pub 
verificarsi anche nelle relative di modo finito (47a). 

La presenza di un elemento interrogativo 0 relativo nel eomplementatore delle 
frasi infinitive in tedeseo si verifica in aleune strutture partieolari, come (48): 

(48) a. 

b. 

Ich frage mich, [[wem 0 diese Karte zu sehickenJ ieh dir 
empfehlen kann]. 
Mark Tyson ist ein Mann, [[mit dem 0 es aufzunehmen] ich dir 
nieht empfehlen wtirde]. 

Malgrado la frase infinitiva sia introdotta da un pronome interrogativo, wem 
in (48a), 0 relativo, mit dem in (48b), essa non e una frase interrogativa 0 

relativa, ma una frase complemento di un verbo a controllo, come empfehlen. 
In (48), la frase interrogativa 0 retativa e la frase di modo finito sovraordinata 
all'infinitiva. In altre parole, l'intera infinitiva funziona da elemento 
interrogativo 0 relativo che introduce la frase ad essa sovraordinata. Perche la 
frase infinitiva possa avere questa funzione si devono verifieare due condizioni: 
i) l'infinitiva deve trovarsi nel Vorfeld dell a frase ad essa sovraordinata, cfr. 
l'agrammaticalita di (49); ii) il pronome interrogativo 0 relativo deve trovarsi 
nel Vorfeld della frase infinitiva, efr. l'agrammatiealita di (50): 

(49) a. 

b. 

*Ich frage mich, rich dir [wem 0 diese Karte zu sehickenl 
empfehlen kannJ. 
*Mark Tyson ist ein Mann, rich dir [mit dem 0 es aufzunehmen] 
nicht em pfehlen wtirde]. 
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b. 
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*Ich frage mich. [[0 diese Karte wem zu schicken) ich dir 
empfehlen kann). 
*Mark Tyson ist ein Mann, [[0 es mit dem aufzunehmen) ich dir 
nicht empfehlen wiirde]. 

Questo fenomeno, detto "Rattenflingereffekt" (da "Pied-piping" in inglese), si verifiea anche nei 
sintagmi nominali. In (51) iI sintagma nominale wessen / dessen Tochter pub funzionare da 
elemento interrogativo I relativo in virtil del suo essere introdotto da un sintagma interrogativo 
come wessen 0 relativo come dessen e indipendentemente dal fano ehe iI sintagma nominale 
Tochter non abbia intrinsecamente aleun tratto interrogativo 0 relativo: 

(51) a. 
b. 

Ich weiR nieht, [wessen Tochter] Ede untem.ehtet. 
Das ist der Mann, [dessen Toehter] Ede unterriehtet. 

Le stesse condizioni si verifieano anche in questo caso: i) rintero nominale deve trovarsi nel 
Vorfeld della erase, efr. l'agrammatiealitA di (52); ii) l'elemento interrogativo 0 relativo deve 
trovarsi come introduttore del sintagma nominale, cfr. l'agrammaticalitA di (53): 

(52) a. 
b. 

(53) a. 
h. 

*Ich weiR nieht, Ede [wessen Tochterl unterriehtet. 
*Das ist der Mann, Ede [dessen Toehterl unterriehtet. 

*Ich weiB nieht, [die Toehter wessen] Ede unterrichtet. 
*Das ist der Mann, [die Toehter dessen] Ede unterriehtet. 

Si noli che la condizione ii) non vale in italiano n6 per le frasi n6 per i sintagmi nominali: 

(54) a. Non so [sposarti con chi] ti potrei consigliare. 
b. Questa ~ la donna [sposarti con la quale] potrei consigliarti. 

(55) a. Non so [la figlia dl chI] potresti sposare. 
b. Questo e ruomo [la figlia del quale] potresti sposare. 

Infine bisogna notare che e possibile avere un'interrogativa senza zu in casi 
marcati come quelli in (56). La relativa corrispondente non e possibile, come 
si vede in (57): 

(56) a. 
b. 

(57) a. 
b. 

Er weiB nicht was tun. 
Er weiB nicht wohin sich wenden. 

*Das ist eine Sachet die tun. 
*Das ist das Amt, wohin sich wenden. 

4.3. Frasalita e coerenza 

Ana fine di 4.2.1 abbiamo espresso il dubbio che le frasi infinitive siano frasi 
con una struttura completa. Dato che in tedesco non ci sono ragioni di 
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se 

finite 

(58) a. 
b. 
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cornplementatore infiniti vale 
complementatore fosse 

occupata da un 
questo dubbio facciamo 

un complementatore, 

eravamo chiesti / 
nelle frasi infinitive 
realizzato. 
con una frase di modo 

con dajJ in (58): 

... , daB lohann glaubt, [daB [er Bella kennt]]. 
?? .. , daB Johann [daB [er Bella kennt]] glaubt. 

La frase subordinata in (58) si trova con grande preferenza nel Nachfeld (58a) 
e solo moIto marginalmente neI Mittelfeld (58b) (cfr. 3.2.). Prendiamo la 

Nachfeld come prova autonomo di una frase. 
complemento di verbi come versuchen (59), 
essere frasi autonome. 0 non autonome, 

in complemento di verbi a scheinen (60), invece, 

(59) a. 
b. 

(60) a. 
b. 

costituenti frasali non I'agrammaticalita di (60a): 

... , daB Johann versucht, [[Bella zu kennen]]. 

. .. , daB 10 hann [Bella zu kennen] versucht. 

* ... , daB lohann scheint, [[BeUa zu kennen]]. 
. .. , daB lohann [Bella zu kennen] scheint. 

Chiameremo le costruzioni con una frase infinitiva nel Nachfeld costruzioni 
"incoerenti", e le la frase infiniti 

nel Mittelfeld costruzioni "monofrasali" 0 "coerenti". 
costruzione incoerente e compost a da 
subordinata, costruzione coerente 
un Segnaleremo le 
autonomo con parcntesi quadre doppie. 

sovraordinata e 
da una sola frase 

con valore fra~ale 

Nelle costruzioni coerenti e possibile che un elemento dell a frase 
infinitiva si trovi nel Mittelfeld della frase sovraordinata, (61a). Questo non e 
possibile nelle costruzioni incoerenti (61b) e (62): 

(61) a. 
b. 

(62) 

... , daB ihn Johann [ _ zu kennen] versucht / scheint. 
* ... , daB ihn Johann versucht, [[_ zu kennenll. 

ihn Johann, [[daB er 
ihn Johann versucht, 

(61 perche nelle costru7ioni frase infinitiva e 
del sovraordinato, si presenza di un 
complesso formato dal verbo della sovraordinata e dal verbo all'infinito. In (61) 
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abbiamo. di conseguenza. un'unica frase e un unico Mittelfeld. Il pronome 
debole ihn. quindi, puo spostarsi nella posizione di "scrambling" (efr. 3.3.3.) 
precedendo soggetto del sovraordinato. 

(61)-(62) il movimel1to dalla frase infiniliva Mitlelfeld 
!rase sovraordinala. In (61a), nel verbo scheil1el1, semplicitA abbiamo indicate 
movimento del soggetto lohann dalla posizione di soggetto della frase infinitiva alia posizione di 
soggetto della frase principale, percM irrilevante per la nostra discussione. Si deve tenere 
comunque presente che tale movimento ha sempre luogo nelle cosuuzioni a sollevamento (cfr. 
4.1.1.) 

Un test per controllare la coerem<l una costruzionc con una frase 
infinitiva l'interpretazione della negazione. La negazione una frase 
infinitiva che si trova in una costruzione coerente puo .essere interpretata come 
se negasse i1 verba sovraordinato. Cio ~ impossibile in una costruzione 
incoerente. Ad esempio. la frase in (63a) puo avere entrambe le interpretazioni 
in (64); mentre frase in puo solo averc I'interpretazione 

(63) a. 
b. 

(64) a. 
b. 

er [die nicht zu versuchte . 
.... daB er versuchte. [[die Priifung nicht zu machen]]. 

Ha cercato di non fare l'esame. 
Non ha cercato di fare l'esame. 

I verb! glauben e possono trovarsi in costruzione coerente 
incoerente la frase infinItiva complemento, ma non i verbi 
prendono come complemento una frase infinitiva hanno a disposizione le due 
opzioni. 

A) Gli senza sempre costruzioni trovano 
obbligatoriamcnte nel Mittelfeld deUa frase sovraordinata con 

perrnettono salita pronome debole nel Mittelfeld deUa frase 
sovraordinata (65b): 

(65) a. 
b. 

(66) a. 
a'. 
b. 

..., daB der Lehrer [den Schiiler das Gedicht vortragen] lieB. 
daB es der Lehrer [den Schiiler ~ vortragen) lieB. 

daB der Lehrer licB [[den Schliler das Gedicht vOltragen]]. 
daB der Lehrer lieS den [[das Gedicht vortragen]]. 

* ... , daB der Lehrer den Schiiler lieB [[das Gedicht vortragen]]. 

OIITe che nel complemento dei modali (wollen. konnen. darfen. ecc.) di lassen. e dei verbi di 
percezione sehen e horen, infiniti senza zu trovare COil particolare 
verbi come I lernen. con movimenlo con habell 
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sein. con machen. jinden. helfen. e altri ancora. In tutti questi casi essi costituiscono una 
costruzione coerente: 

(67) a. 
b. 
c. 
d. 
e. 
f. 
g. 
h. 

Sie hat ihn Klavier spielen gelehrt. 
Sie hat Klavier spielen gelemt. 
Er geht I kommt schwimmen. 
Er hat sein Auto vor dem Hause st.ehen. 
Er ist schwimmen. (lingua parlata) 
Die Spannung macht ihn zitt.em. 
Er fand sie auf dem Boden liegen. 
Er hat ihr das Gepack tragen helfen. 

Con lehren / lemen e helfen si possono trovare anche degli infiniti con ZIJ. Si noti che in questi 
casi la costruzione pull essere incoerente (cfr. (67a.b,h) con (68»: 

(68) a. 
b. 
c. 

Sie hat ihn gelehrt, [[fI' sich zu beherrschen]]. 
Er hat gelemt, [[fI' sich zu beherrschenJl. 
Sie hat ihm geholfen. [[fI' das zu begreifen]]. 

B) Gli infmiti a sollevamento sono obbligatoriamente coerenti: 

(69) a. 
b. 

(70) a. 
b. 

... , dafi Johann ein guter Kerl zu sein scheint. 
* ... , daB Johann scheint. ein guter Kerl zu sein. 

Sie hatte nicht gelobt zu werden brauchen I gebraucht. 
Sie hatte nicht gebraucht I *brauchen, gelobt zu werden. 

In (70) la costruzione con l'infinito per il participio ("Ersatzinfmitiv" cfr. 2.10. 
e 4.4.) deve essere coerente. Infatti, in (70b) non ~ possibile avere l'infmito per 
il participio con la frase infinitiva nel Nachfe1d. La costruzione con il 
participio passato invece pub essere coerente (70a), ma non necessariamente 
(70b). 

11 test dell a salita del pro no me atono ci conferma 10 statuto di costruzione 
coerente delle costruzioni a sollevamento: 

(71) a. 
b. 

... , daB es Johann [_ zu kaufen] scheint I braucht. 

.. .• dafi ihn Johann[ _ zu kennen] scheint I braucht. 

C) Gli infmiti con zu complemento di verbi fattivi (cio~ di verbi che 
presuppongono la verita dell'evento espresso dalla subordinata) sono 
costruzioni incoerenti, anche se possono trovarsi in posizione non estraposta. 
Infatti, non permettono la salita del pronome atono: 

(72) a. 
b. 
c. 

... , dafi Johann [[0 sie zu kennen]] bezweifelte. 

..., daB lohann bezweifelte, [[0 sie zu kennen]]. 
* ... , daB sie 10hann [[0 _ zu kennen]] bezweifelte. 
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Inoltre, la negazione non può negare il verbo sovraordinato. L'unica 

interpretazione possibile di (73a) è (73b): 

(73) a. .««, daB Johann [[W sie nicht zu kennen]] bedauerte. 

b. Johann si rammaricava di non conoscerla. 

c. Johann non si rammaricava di conoscerla. 

Per esprimere (73c) è necessario che la negazione sia nella frase sovraordinata 

(74) a. ..., da8 Johann nicht bedawerte, [[W sie zu kennen]]. 
b. ..., daB Johann [[Y sie zu kennen]] nicht bedauerte. 

Nelle infinitive coerenti c'è anche un riordinamento degli elementi verbali che 

conferma la loro natura monofrasale, come vedremo subito sotto in 4.4. 

4.4. L'ordine delle parole nel complesso verbale 

I tempi composti dei modali hanno l'infinito per il participio ("Ersatzinfinitiv", 

cfr. 2.10.) e un ordine diverso ("Umstellung") rispetto alle corrispondenti forme 

dei verbi lessicali o degli stessi modali usati come verbi lessicali. Si 

confrontino le seguenti frasi: 

(75) a. ..., daB er das Buch gekauft / *kaufen hat. 

b. *..., daB er das Buch hat kaufen / gekaufît. 

(76) a. .... daB er nicht anders gekonnt / *k6nnen hat. 

b. ..., daB er nicht anders hat k6nnen / *gekonnt. 

(77) a. *..., daB er das Buch nicht kaufen gekonnt / kOnnen hat. 

b. ..., daB er das Buch nicht hat kaufen kénnen / *gekonnt. 

Il verbo lessicale kaufen ammette solo l'ordine "participio passato + ausiliare" 
(75a) e non l'ordine inverso (cfr. 2.3.). II modale kònnen usato come verbo 

lessicale in (76) ammette due possibilità: o l'ordine "participio passato + ausi- 

liare" in (76a), parallelo a kaufen in (75a), oppure l'ordine inverso ma con 

l'infinito al posto dell'ausiliare ("Ersatzinfinitiv)" in (76b). Le altre due 

possibilità logiche "Ersatzinfinitiv + ausiliare" e "ausiliare + participio passato" 
sono agrammaticali. In (77) il modale nella sua funzione canonica può solo 

apparire nella forma di Ersatzinfinitiv e nell'ordine inverso ("Umstellung"). 

Questo fenomeno si verifica con tutti i modali (dirfen, kònnen, miissen, 

mbògen, sollen, wollen), che formano costruzioni coerenti con soggetto 

subordinato non realizzato, con lassen e i verbi di percezione (fuihlen, spiiren,
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horen, sehen), che fonnano costruzioni coerenti con il soggetto subordinate 
all'accusativo, e con brauchen, che prende un infinite opzionalmente con zu. 

Si trovano eccezioni, perb, sia alIa Umstellung sia all'Ersatzinfinitiv. 

Se i1 verba principale del complesso verbale si trova l1esso all'infinito con zu si verifica un ordine 
inaspettato (78). rispetto alia regola di posizione di zu espressa sopra in (36), che prevederebbe 
(79): 

(78) a. 

b. 

(79) a. 
b. 

Ich bin all genug. die Entwicklllngen ha ben verfolgen zu konnen. 
ohne ihn haben sehen zu konnen. 

*Ich bin alt genug. die Entwicklungen zu ha ben verfolgen konnen. 
·ohne ihn zu haben sehen konnen. 

In questi casi. tllttavia. ~ possibile lasciare verbi nell'ordine di base. (36) prevede allora 
correttamente che zu preceda l' allsiliare: 

(80) ohne ihn sehen gekonnt zu haben. 

Nelle costruzioni coerenti in dipendenza da verbi a controllo come versuchen a volte si pue trovare 
Umstellung. comunque senza Ersatzinfinitiv: 

(81) a. 
b. 

.... daB der Lehrer das Theorem versucht zu beweisen. 
Peter hat das Examen versucht zu wiederholen. 

4.5. Riepilogo 

Nello schema che segue si trovano i tipi di verba che selezionano una frase 
infinitiva, il tipo di soggetto non realizzato che si trova nelle rispettive frasi 
infinitive, e il tipo di costruzione (in)coerente che si fonna: 

(82) 
sollevamento scheinen zu soggetto: _ coerente 

non-fattivi versuchen zu soggetto: 0 (in)coerente 
controllo 

fattivi bezweiJeln zu soggetto: 0 incoerente 

causativi lassen soggetto: SN:lC'r. coerente 

di percezione sehen soggetto: SN:lC'r. coerente 



Capitolo 5 

LA FRASE RELA TIV A 

5.1. introduttori della rei ati va 

Una frase relativa modifica un sintagma nominale, che puo avere qualunque 
funzione grammaticale: soggetto, complemento oggetto, complemento indiretto, 
complemento ill preposizione, ecc.: 

(1) a. 

b. 

Der Roman, den ich tibersetzen mochte, ist in Deutschland nicht 
sehr bekannt 
1ch m5chte den Roman, den er mir empfohlen hat, nicht lesen. 
!ch den die umgczogen sind. gerne 

d. leh habe auf die Naehbarn, die gestern umgezogen sind, gewartet 

La relativa introdolta un pronorne relativo die, come in 
da sintagma eontenente pronome relativo (efL 4.2.3.): 

(2) a. Das ist das Buch, [dessen Autor] mein Freund kennt. 
Das die Frau, Kind] sehr krank 

o 

n caso del pronome relativo e quello riehiesto dal verbo della frase relativa e pub 
essere diverso da quello del sintagrna nominale modificato, eome negli esempi in 
(1 a,c,d,). n genere e il numero del pronome relativo sono invece gli stessi del nome 
modil1cato dal1a frase relatlva. Chiamiamo questo "antecedente", 0 

della frase relati va. 

Come abbiamo detto in 2.6.6., iI pronome relativo occupa la prima posizione neIla frase, il 

cosiddetto Vorfeld, seguito complemenl,lIore non realizzalo: 

(3) Der Roman, den 0 ieh iibersetzen mochte, ... 

Non possibile utili1.zare, quale imrodultorc frase iI complementatore 
pronome relativo realizzato. come ~ possibile italiano nel caso dei 
nominali, in funzione di soggeno, complemento oggetto, complemento di misura e di tempo: 

(4) *Dcr lunge, 0 daB angcrufen hat, Marias 
*Der Junge, 0 daIl gesehen ist Marias Frcund. 

e. *Die Kilos, 0 da1l er wiegt, ... 
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(5) 3. II ragazzo che ha telefonatoJ ~ arnico Maria. 

b. It ragazzo [0 che ho vis to] e arnico di Maria. 

c. I chili (0 cbe pesava lli dimostrava tutti. 

d. n giomo [0 cbe ~ partitoj pioveva a di.rotto. 

La configurazione in (3) si trova italiano CCIl pronomi relativi ccmplemento di una 
preposizione 0 di un nome. In questi casi, il complementatore non ~ realizzato: 

(6) n collega cui 0 Maria vorrebbe non ha ancora chieslo 

trasferimento. 

b. QuesLO e il collega [U cui figlio 0 Maria, ieri, non ha riconosciutol. 

In tedesco, i complementi di luogo tempo apparire, del pronome relativo, 
forma invariabiIe wo: 

(7) a. Die Stadt, in der ich leben mOchte, ist FIorenz. 

b. Die Stadt, ich leben m&hte, ist FIorenz. 

(8) a. Er karn an dem Wochenende, an dem ich verreist war. 

b. Er karn an dem Wochenende, wo ich verreist war. 

Si osservi wo si trovare assieme un pronome relativo alcune varie!"'! tcdesche quall 

iI bavarese, (9) (efr. 2.6.6.), ed e dunque equivalente complementatore che delle frasi relative 

italiane in (5): 

(9) Der Hund. wo d'Katz 
(= 'Der der wo gestem die 

hod, ... 

gebissen ') 

Se il pronome relativo si trova in un sintagma preposizionale e il nome 
antecedcnte ha un refcrente si pub avere tanto pronome relativo che 
la fonna invariabile preposta alia preposizione (per corrispondente fonna 
interrogativa, efr. 6.1.): 

(10) a. Das Ereignis, von dern er erzahlt hat. ist nicht wahr. 
Das wovon erzahlt nicht 

Per i pronomi indefmiti e i quantificatori di genere neutro, come alles, etwas, 
nichts, vieles, ecc., e per gli aggettivi al grado superlativ~, iI pronome relativo 
llsato al caso nominativo accusativ~, Nei preposizionali, se il 
caso richicsto dalla prcposizione l'accllsalivo, si usa forma invariabile wo 
preposta aIla preposizione, (12), mentre se il caso lichiesto dalla preposizione e il 
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dativo pub usare tanto il relative che la invariabilc \11'0 preposta 
alia preposizione, (13): 
(11) a. Das ist alles, was ihn interessiert 

(12) 

(13) a. 

Etwac;, was ich rue machen wiirdc. ist nach China zu fwen. 
Das was letztes gemacht war. China 
zu fahren. 

*Er 
Er hat 

ihr etwas gcschenkt, sie ihre Freude hatte. 
etwas woran sie ihre Freude hatte. 

Vieles, von dem er erzahlt hat, ist nicht wahr. 
Vielcs. wovon er erzahlt hat, nicht wahr. 

5.2. La distribuzione dell a erase relativa 

A1 contrario che italiano. esistone tedesco relative infinitive, 
come non esistono frasi interrogative infmitive (efr. 4.2.3.): 

(14) Un da vedere assolutamente 
den unbedingt zu ist ... 

Le frasi come (15), dove il verba infmitivo appare immediatamente dopo il 
pronome relativo. rappresentano un controcsempio apparente. in quanto 
tratta rea Ita del cosiddetto "Rattenfangcreffckt" (per si veda 

(15) Ein Roman, [den zu lesen) der Student sich vorgenommen hat, ... 

La relativa seguire immediatamente il nominale che moditlca. 
come nelle frasi in (1), oppure essere estraposta nel Nachfeld della frase principale 
(efr. 3.2.): 

(16) 1ch mCichte [[das _ ] [das er empfohlen hat]. 
b. !ch habe [[den Nachbam] _] geholfen, [die gestern umgezogen sindj. 

5.3. frasi relative restrittive appositive 

Come in italiano, si distinguono due tipi di frasi relative: queUe restrittive, come 
(l7a). e quelle appositive, come (17b): 

(17) a. 
b. 

Peter hat das Buch gelesen, das ich ihm empfohlen hatte. 
Peter hat auch die Bibel gelesen, die ihm von Hans empfohlen wurde. 
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Le relative restrittive contribuiscono ad individuare la persona 0 l'oggetto di cui si 
Le relative appositive, forniscono informazione supplementare su 

oggetto gi~ individuato indipendentemente. n piu chiaro 
distingue due tipi e in cui l'antecedente della relativa e un 

no me proprio. In questo caso l'interpretazione appositiva e quella piu naturale, 
(18). L'interpretazione restrittiva e arnmessa se, ad esempio, ci sono piu persone 
con 10 stesso nome 0 se ci si riferisce a tip~ 0 situazioni; in tal caso, il nome proprio 
e accompagnato dall'articolo determinativo, al pari di un no me comune (cfr. 

1.): 

(19) a. 
b. 

ich seit kenne, ist nett 

Der Peter, den ich meine, ist der Kiinstler. 
Das ist das Venedig, in dem I wo ich leben mochte. 

n pronome relativo ha le 
particolari~ frasi appositive 

proprie~ tipi di frase reIativa. L'unica 
che con i complementi di pronome 

relativo e sempre wo: 

(20) Er mOchte in Venedig wohnen, *in dem I wo er viele Freunde hat 

n sintagma anlL~edente relativa ha invece una forma 
frase. Mentre frasi appositive ammettono preposizione 

8.2.2.), restrittive richiedono sempre "preposizione 
vs. (21c): 

nei due tipi 
(21a) 

articolo", (21b) 

(21) a. 
b. 
c. 

Gestern war er im Kino, wo ich ihn iibrigens oft gesehen habe. 
in dem seine Freundin arbeitet 

in dem seine Freundin arbeitet 

5.4. Le frasi relative libere 

In una frase relativa "libera", 0 indipendente, il name antecedente della relativa non 
appare e il che introduce frase relativa omofono pronome 
interrogativo: 

(22) a. 
b. 
c. 
d. 

Hans kauft, was er will. 
Hans Ui.dt ein, wen ich will. 
Wer wagt., gewinnt. 
Der Wald beginnt. wo die StraBe aufhl5rt. 
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Come mostrano questi esempi, si possono costruire relative liberc su tutti i tipi ill 
complemento, a condizione che il complemento sia 10 stesso nelle due frasi, quella 
principale e quell a relativa. Questa condizione non si applica al pronome was, che 
ha stessa forma nominativo all'accusativo. La costruzione possibile 
quando la funzione grammaticale di was e diversa nelle due frasi, come in (23c): 

(23) a, Was mir gefallt, geflil1t ihm auch. 
Was mir sagst, werde ich nicmandem wcitersagen. 

c. Was du mir sagsl, ist sehr schlimm. 

La frase relativa libera pub trovarsi nel Nachfeld della frase principale, come negli 
esempi (22a,b.d). nel Vorfeld della fra'>e principale, come negli esempi (22c) 
(23), osservino anche gli seguenti: 

(24) a. 

(25) a. 
b. 

Immer gewinnt, wer wagt. 
Wer gewinnL 

Hans llidt ein, wen ich will. 
Wen ich will, ladt Hans ein. 

Ne] in cui frase relativa libera trova in posizione. e possibile 
introdurre la frase principale con un pronome dimostrativo, e la struttura va 
interpretata come una sorta di dislocazione a sinistra: la frase relativa libera si trova 
nel Vor-Vorfeld, pronome ripresa nel Vorfeld (cfr. .2.): 

(26) a. 
b. 

Wer wagt, der gewinnt. 
Wen ich will, den IMt Hans ein. 

n pronome dimostrativo di e obbligatorio se funzione grammaticale 
pronome e diversa nelle due frasi: 

(27) Wer Priifung bestchen win, empfehlen wir einen Sprachkurs 
Deu L'>chl and. 

Una frase relativa libera pub sempre corrispondere a una frase con il 
pronome antecedente presente (dell a serie dimostrativa die, della 
correlativa derjenige, diejenige, dasjenige) pronomc relativo 

(28) a. Hans kauft das, was er will. 
a'. Hans kauft dasjenigc, das er will. 

Hans dieGenigen) ein, die will. 
c. DerUenige), der wagt, gewinnt. 
d. Der Wald beginnt dort, wo die StraBe aufhort. 
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Questa 

(29) 

b. 
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essere usata per distinguere 

non ammette la costruzionc 

sich, was er will. 

*Hans fragt sich das, was er will. 

cla una frase 

nominale: 

Si osservi che negli esempi in (28a) e (28a') il pronome relativo ~ diverso (was vs. das) a seconcla 

dell'interpretazione del pronome testa. In (28a), das ~ indefmito e la frase vale: "Hans compra 

qualunque cosa vogJia". In (28a'), invece, dasjenige si riferisce ad un oggetto specifico: "Hans 

compra questo (oggetto) cbe vuo!e"; in questo uso si pub trovare taIvolta anche das, cosl cla avere 

una coppia minima con (28a): Hans kauft das, das er will. 

5.5. Le del tipo "weitentihrend u 

frase 
il pronome was 

,-"-"-U"-"w, corrispondente all'italiano if 
si riferisce a tutta 

(30) a. 
b. 

Er wohnt in Berlin, was sehr teuer ist. 
Er wohnt in diesem Viertel, was ich nicht wagen wUrde. 

La fonna was e usata esclusivamente con la funzione di soggetto e di complemento 
oggetto, come in (30). Nel caso di complementi preposizionali, i1 pronome relativo 
e sempre prima della preposizione italiane del ehe, della 
qual 

(31) 

(32) a. 
b. 

in Miinchen, tiber was 
MUnchen, woruber 

*Er arbeitet in Mtinchen, von dem ich profitieren mochte. 
Er arbeitet in Mtinchen, wovon ich profitieren mochte. 

5.6. Le frasi scisse 

Una 

ha molte 

(33) 

e una frase vVj'U"'L\A,,,a 

che si e presentato. 
der sich gestern 

da una frase principale. 
frase subordinata 
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Una frase scissa viene usata per focalizzare, contrastandolo 0 enfatizzandolo, un 
costituente che ~ complemento del verbo subordinato. 

La frase scissa tedesca presenta molte particolarita rispetto alia 
COlTispondente itaJiana. In luogo, soggeuo dclJa frase principale 
essere sempre espresso trarnite il pronome pleonastico es; in invece, si 
trova sempre un soggetto non realizzato. Questa differenza va ricondotta al fauo 
che in tedesco, a differenza dell'italiano, non ~ in genere mai possibile omettere il 
~~bb-"~ (cfr.9, 

secondo luogo, mentre in italiano qualunque di complemento 
essere focalizzato nella costruzione scissa, in tedesco il costituente focalizzato pub 
essere solo un sintagma nominale al caso nominativo: 

(34) 
b. 

Ea Gianni che prestato il 
E con Gianni che ho parlato _. 

(35) Es Hans, dem ich _ gcsprochen 
*Es mit Hans, dem ich _ gcsprochen 

c. *Es ist mit Hans, daB ich gestern _ gesprochen habe. 

C'~ sola eccezione a questa rcslrizione, rappresentata dai sintagmi preposizionali che 
circosUUlziali , efr. 3,3,2,): 

(36) Es war in Berlin, wo ich Maria zum erstenmal gesehen habe, 

Infme, in la subordinata semprc 
complementatore che, in tedesco essa ~ introdotta da un pronome relativo, nella 
forma richiesta dal verba subordinato (mit dem in (35a) e den in (38b»: 

(37) 
b. 

(38) 

Ea Gianni che parlato _' 
*E Giarmi a cui ho parlato _. 

*Es }fans, daB gestern eingeladen habe. 
Es Hans, den gestern cingeladen 

In tedesco ~ possibile trovare iI complementatore dajJ in una frase scissa solo quando iI 

costimcnte focalizzato un circoS!;lllziale di tempo espresso da sintagma Ilominale: 

(39) Es ist schon das zweite Mal, daL\ ich ihn _ beim Liigen ertappe. 
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5.6.1. 

rronome es. Nel caso 
persona, inoltre. di es e dell'elemento 

focalizzato obbligatoriamente, libero con i soggetti 
3a persona (sebbene (40b) sia la forma piu naturale e (4Oc) richieda un accento 
contrastivo suI soggetto Hans und Maria): 

(40) a. 
b. 
c. 

(41) 

(42) 
b. 
c. 

"'Es ist Hans und Maria, die das getan haben. 
Es sind Hans und Maria, die das getan haben. 
HANs UND MARlA sind es, die das getan haben. 

der das getan hat. 
der das getan hat. 

der das getan hat. 

den ich gestern gesehen 
"'Es bist du, den ieh gestern gesehen habe. 
Du bist es, den ich gestern gesehen habe. 

Questi contrasti si trovano anche quando la costruzione scissa e subordinata: con i 
soggetti di 3a persona, (43a) e la forma piu naturale e (43b) richiede un accento 
contrastivo sul sintagrna der Hans. Lo stesso vale per Hans und Maria in (44). 
Con i 1 a 2a persona, l'unieo ordine quello in eui il pronomc 
personale come si vede in (45): 

(43) 

(44) a. 
b. 

(45) a. 
b. 

der Hans ist, der das 
HANs es ist, der das 

... , weil es Hans und Maria sind, die das getan haben. 

. ..• weil HANs UND MARlA es sind. die das getan haben. 

'" ... , weil es ich bin, der das getan hat. 
. ..• weil ich es bin, der das getan hat. 

L'accordo verbale e I'ordine rispettivo di es e del soggetto sono gli stessi nelle frasi scisse appena 

viste e nrf'''cpm~.!\!p con sein esemplificale 

(46) und Maria. 

bin's. 
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(Si osservi che in (46d) , la fornu neutra ~ con la forma ridotta del pronome es: lch bin's, mentre 
preferita se pronome soggcW.l e focalizzalO: /CH bin es) 

stessa tra frasi e frasi con si riscontra itaiiano, 
la copula accorda sempre con il costiruente focalizzato, e in inglese e francese, dove invece la 
copula accorda sempre con il pronome pleonastico (si veda ancbe 10.2., punto H): 

(47) o sono cbe ho fauo questo. 

b. o sono io. 

(48) a. It's me who did that. 

It's me. 

(49) a. C'est moi qui a fait eela. 

b. C'est moi. 

5.6.2. La distribuzione dellajrase subordinata nella costruzione scissa 

La subordinata si trova sempre 
(50a). Essa non ricomerc nel 
differenzia in quesLO da una frase relativa: 

nel Nachfeld della frase principale, 

(50) a. 

c. 
d. 

(50b,c), nel MittclfcId, (50d), 

Es war Hans, der das behauptet hat. 
*Dcr behauptct hat, war Hans. 
*Hans, der das bchauptet hat, war es. 
* ... , well es Hans, der das behauptet hat, war. 

Nel in cui 
questa precede 

presente Nachfeld anche una 
frase subordinata dell a costruzione 

relativa vera e 

(51) a. . .. , weil es der Mann war, der aus Stuttgart kommt, der das 
hat. 

war, del' behauptet hat, der Stuttgart 
kommL 

Si che la (5Ib) ~ agr,unmaticale l'interpretazionc corrisp<Jlldcnte a (5Ia): H ... 

perche I'uomo che viene da Stoccarda cbe ha questo". essere invere grammaticale 

der das belw.uptet hat e la frase relativa e der aus Stuttgart kommt ~ la frase subordinata dell a 
costruzione scissa. Essa significberebbe dunque: " ... perche ~ I'uomo cbe ha detto questo cbe 
viene da StoccarcL,"" 





Capitolo 

LE ESTRAZIONl 

6.1. Le estrazioni nelle frasi interrogative 

Nelle frasi interrogative, il costituente interrogativo si trova non nella posizione 
canonica de1 complemento non interrogativo corrispondente, ma in prima posizionc 
a')soluta. mentre complemento si trova genere dopo 
soggetto, interrogative esso 10 precede< questo non vi sono 
differenze u<a il tcdesco e l'italiano: 

(1) a. 
b. 
c. 

(2) a. 
b. 
c. 

Le frasi in (l 

qualcuno ha 

Maria hat gestem ein Buch gekauft. 
*Maria hat gestem was gekauft? 

hat Maria _ gekauft? 

comprato un 
*Ha comprato cosa? 
Cosa ha comprato_? 

sono grammaticali solo come 

deno. II pronomc intcrrogativo porta 

qui daI maiuscoletto: 

eco, doe come domande su qU:lmo 

questo caso un accenlo, indlcato 

(3) a. Parlante A: Mafia hat gestern einen Porsche gekauft. 

b. Parlante B: Mafia hat gestem WAS gekauft? 

Questa modificazione neU'ordine delle rispetto aUe dichiarative 
corrispondenti earatterizza indipendentemente 
loro funzione grammaticale. da confrontare con la frase le frasi in 
esemplificano il caso di un soggetto e di un complemento di tempo interrogativi 
(cfr. anche 2.6.2.): 

(4) a. 
b. 

Wer hat _ gestern 
hat Maria 

Buch gekauft? 
Buch gekauft? 

L'elemento interrogativo puo essere costituito da una parola intcrrogativa, come 
wer, was, wann negli esempi appena visti, oppure da un sintagma contenente una 
parol a interrogativa, come welch- e wessen: 
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Buch hat Maria gestern 
Mantel hat Hans heute 

welchen Freund hat sie es 

I sintagmi preposizionali hanno una particolaritA. n pronome interrogativo was, 
usato per nomi con referente inanimato, non pub apparire come complemento di 
una preposizione e al suo posto si usa la forma invariabile wo, anteposta alla 
preposizione (per l'analogo fenomeno con i pronomi relativi e personali, si veda 
5.1. e 9.1.2., rispettivamente): 

(6) a. ... An was hat sie gedacht? 
sie gedacht? 

Nella forma an was in (6a) non 

La preposizione" non pub per referenti umani, 
di (7b): 

(7) a. An wen hat sie gedacht? An Hans. 
b. "'Woran hat sie gedacht? An Hans. 

n diverso ordine delle parole nelle frasi dichiarative e interrogative (come in 
(la) e (lc)), pub essere colto ipotizzando che la frase interrogativa comporta 10 

delTelemento interrogativo "normale" all'interno 
VV0>A~'J"'"' iniziale, il Vorfeld. concomitanza con 10 spostamento 

deU'elemento interrogativo si ha in tedesco del verbo, di 
abbiamo lungo nel cap. 2: 

(8) 
b. Welches Buch hat 

r 

Maria 
Maria gestern 

Buch gekauft hat 
gekauft_? 

frasi interrogative interrogativo si 
obbligatonamente in prima posizione nella frase. A differenza che nelle frasi 
interrogative principali, non si ha in questo caso l'anteposizione del verbo di modo 
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finito (cfr. 2.6.5.): 

(11) 

(12) 

b. 
c. 

b. 

leh wei nicht, welches Buch Mafia gestem gekauft 
leh weiB nicht, wer _ gestem ein Buch gekauft hat. 
leh weiB nicht, wann Maria _ ein Buch gekauft hat 

Non so Libro Mafia abbia comprato _, alia fine. 
Mi chiedo chi _ abbia potuto dire questo. 

6.1.1, estrazioni dafrasi 

109 

In tedesco, a differenza dell'italiano, una frase interrogativa indiretta non pub 
contenere un verbo infmitivo (efr, 4.2.3.): 

(13) a. 
b. 
c. 

(14) 
b. 
c. 

*Ich wew nicht, ob abzufahren. 
*Ich weiB nicht, wen _ einzuladen. 
*leh weiB nicht, wann _ abzufahren. 

Non partire. 
Non so chi invitare 
N on so quando partire _. 

Una interrogativa infmitiva possibile solo in alcune costruzioni marcatc 
cui manca il morferna infmitivale zu (si veda ancora 4.2.3.). Essa pub essere sia una 
frase subordinata che una frase principale: 

(15) Er weiB nieht was tun. 

(16) a. 
b, 

Wohin sich wenden? 
Wem noch trauen? 
Warum dann !loch soviel MUhe machen? 

In queste frasi la parola interrogativa si trova nella prima posizione tipiea degli 
elementi intelTogativi e non nella sua posizione di partenza all'intemo del 
Mittclfeld. Questo pub stabiIire sia sulla del fauo che ad in (] 
essa il pronome rilkssivo debole 9.2.1 mentre complerncnto 
eorrispondente segue il riflessivo (Er hat sich dahin gewandt). che sulla base della 
pronuneia delle parole interrogative plurisillabiche. Parole quali warum, woher. 
inwiefern e inwieweit hanno diversi aceenl~lzione a seconda della 
posizione, Quando rimangono neUa intema frase. I'accento 
cadere solo sulla sillaba che contiene il morfema interrogativo, la prima sillaba in 
(17a), e non pub cadere sull'altra sillaba. la seconda in (17b) (indichiamo con il 
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grassetto la vocale dell a sillaba accentata): 

a. 
b. 

das warum 
hat das warum 

Questo probabilmente ~ cib cbe esclude la parola interrogativa wieso dalla posizione interna alla 
frase. dal momento che in questa parola l'accento cade sempre sulla seconda sillaba: 

a. 
b. 

c. 

wieso gekommen? 

Karl gekOImnell') 

ist Karl gek:omme:117 

Quando invece le parole interrogative plurisillabiche sono collocate nella prima 
posizione di una frase interrogativa (contenente un verba di modo finito), l'accento 
pub cadere sia sulla prima che sull'ultima sillaba: 

a. 
b. 

hat Karl 
hat Karl 

L'accento ~ libero anche nel caso delle frasi interrogative inftnitive in (16), il che 
confenna che l'elemento interrogativo ~ stato mosso nella prima posizione della 
frase e non si trova nella sua posizione originaria ncl Mittelfeld: 

a. 
b. 

sich dazu 
sich dazu VV.'",-,H.,",-,U 

Si noti infine che in (19)-(20). la paroIa interrogativa pub anche essere non accentata., neI qual 

caso l'accento cade suI verbo: 

(21) a. hat KarI das 

b. sich dazu bekennen? 

6.1.2. Il movimento "a lunga distanza" 

spostamcnto dcll'elemento il1tcrrogativo interessare piu e avvenire 
dunque "a dL'itanza". csempi seguenti. costituente interrogativo ~ 
complemento oggctto del della frase subordinata. si trova 
posizione iniziale nella frase principale: 

(22) a. 
b. 
c. 

Quale libra hai detto che Gianni vorrebbe comperare _? 
libra pen si Maria ha detto G. vorrebbe comperare_ 
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Lo spostamento lunga distanza e anche tedesco, ma con 
restrizione suI tipo di frase subordinata ammessa: questa presenta in genere 
I'anteposizione del verbo, come in (23a), mentre l'estrazione da una frase 
subordinata introdotta dal complementatore daft e molLO marginale, (23b): 

(23) a. 
b. 

Se 

(24) a. 

Welches Buch glaubst du, m6chte er _ kaufen? 
??Welches Buch glaubst du, daB er _ kaufen mochte? 

estratto soggetto, complementatore daJ3 e ammesso: 

Wer glaubst du, m6chte _ dieses Buch kaufen? 
*Wer glaubst du, Buch kaufen mochte? 

Frasi come (23b) sono perfette in alcune varieta tedesche rneridionali. L'estrazione di un soggeuo 

<la una frase introdotta <la daj3 e peggiore anche in queste varieta: 

(25) % Was glaubst du, verboten hat? 

b. % ?Wer glaubst du, daB _ den Plan verboten hat? 

Quesla asirnmetria soggetto-oggc!to riscontra moHe altre con rnanifes!azioni diverse. 

In ad es., frase suboniinaL1 pub essere illlJodoua eomplernematore thaJ solo 

estrae un cornplernenlO oggetto, come in (26a), rna non quando si estrae un soggetlO, (26b). In 

quest'ultimo caso, si deve usare un complementatore non espresso, (26c): 

(26) 

b. 
c. 

Who you think invited 

*Wlio do you think thal_ came? 
Who do you think 0 _ came? 

(23a) essere analizzato modo La fra,se subordinata 
una frase complemcnto con struttura di frase principale, un tipo che abbiamo giii 
incontrato in 2.9.3. Possiamo supporre che il costituente interrogativo venga in 
primo luogo mosso nel Vorfeld della frase subordinata e poi nel Vorfeld della frase 

In en tram be le principale subordinata. il verbo modo 
vienc anteposto second a posizione: 

(27) a. # du glaubst, [[er welches Buch kaufen mochte1J 
du . _ mOchte _ kaufcn _]]? 

'f' __ 1 

La derivazione carattcrizza le frasi cui sia il della 
suhordinata 0 un qualunque complemento, come 
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(28) a. Wer glaubst du _, [_ mOchte [_ dieses Buch kaufen ~]? 
l' I I 

l' 

b. glaubst du kommen 

1' ___ _ 1' ________ _ 

Nelle varietA cbe ammettono il movimento a lunga distanza con il complementatore daft, la frase 

principale. per parlanti. pub contenere un lIDperativo. (29b): 

(29) a. bitte doch wohin Peter gegangen ist! 

b. % Wohin sag mir bitte doch mal gleicb, daB Peter _ gegangen ist! 

AItri esempi sono: 

(30) a. 
b. 

sag mal, daB 

stell dir 

gctroffen hast l 

das _ kostet l 

La struttura non ~ possibile se la [rase complemento ~ infinitiva: 

(31) *Aufwen versprich mir, nicht eifersiichtig _ zu sein! 

6J3. Il movimento parziale dell'elemento 

In uno spostamento a lunga distanza, ~ possibile muovere il costituente 
interrogativo solo parzialmente collocandolo all'inizio della frase subordinata, a 
condizione che la prima posizione deUa frase principale sia occupata dall'elemento 
interrogativo lnvariabile was. Questo e sia neUe interrogative 
principali, in queUe subordinate, (33): 

(32) a. 
b. 
c. 

(33) 

Was glaubst du, wen Peter_ getroffen hat? 
Was glaubst du, welch en Mantel Jakob heute _ angezogen hat? 
Was glaubst du, wessen Onkel Jakob _ besucht? 

weiB nicht, Hans glaubt, Jakob spricht. 

Nei casi in cui si abbiano piu livelli di incassamento, was si ripete all'inizio di ogni 
frase che precede queUa che contiene il vero costitllente interrogativo. Non e 
invece possibile interrompere la seqllenza di elementi interrogativi con il 
complementatore dafJ, come si vede in (34b): 
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c. 
d. 
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Was glaubst du, was Hans meint, mit wem Jakob _ gesprochen hat? 
·Was glaubst du, daB Hans meint, mit wem Jakob _ gesprochen hat? 

glaubst du, Hans Jakob ha(1 
wem glaubst Jakob hat? 

Poiche non si possono avere frasi interrogative infinitive (cfr. 6.1.1. e 4.2.3.), se la 
frase intennedia ~ una frase infmitiva, was non appare: 

(35) a. 
b. 

·Was hat Hans vor was zu sagen, warum er zu spat 
hat Hans vor sagen, warurn split _ 

Was non appare frase intermedia neanche se queslll forma di una 
se ha il verbo in seconda posizione (v. 2.9.3.): 

(36) a. *Was meinst du, was glaubt Hans, wen Jakob _ bestochen hat? 

b. meinstdu, wen Jakob bestochen hat? 

gekommen ist? 
ist? 

principale, 

Se il costituente ~ un e la subordinata 
introdotta dalla congiunzione daj3, ~ possibile solo la struttura con was (v. sopra 
l'agrammaticalita di (24b»: 

Was glaubst du, wer heute ankommt? (37) a. 
b. glaubst du, heute ankornrnt? 

La costmzione con was e sempre In alcuni solamente il 
movimento a lunga distanza dA un esito grammaticale (frasi b. negli esempi 
seguenti): 

nelle fra'!! complemento i1 tempo 
tempo della principale: 

(38) a. 
b. 

*Was will Hans, wen Jakob _ besticht? 
Wen will Hans, daB Jakob _ besticht? 

frase subordinata dipende 

B) nelle frasi complemento all'infinito, dal momento che, come abbiamo detto, non 
possono frasi interrogative infinitive 

(39) a. 
b. 

versucht 
Wen versucht Hans 

wen zu ~_~ __ u~" 

zu bestechen? 
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di un verbo 

mir, wen Peter _ 
mir, dafi Peter _ 

(29) e (30)): 

D) nelle frasi soggettive estraposte (cfr. 3.2.): 

(41) a. 
b. 

6.1.4. 

(42) a. 
b. 

(43) 

I due 

(44) 

*Was ist es schade, mit wem Hans _ gesprochen hat? 
?Mit wem ist es schade, daB Hans _ gesprochen hat? 

multiple 

avere 
vede in 

Wer hat _ wen gesehen? 
Wohin ging er wann_? 

posizione un 
posizione tipica 

Hans erzahlte mir, wohin er mit wem _ gefahren war. 

interrogativi possono 
subordinata, come 

frase subordinata: 

dafi Hans wen bestochen 

all'interno della stessa 
oppure uno nella 

Nelle interrogative multiple, la replica deve con tenere contemporaneamente la risposta a tutti i 

costituenti interrogativi. Una possibile risposta a (42a) ~ ad esempio: "Hans (Iw!) Christine 

(gesehen), Peter (hat) Maria (geseJzen), Petra (lwt) Manin (gesehen), eec.". 

In italiano non ~ possibile avere interrogative multiple, (45), e il modo naturale di csprimere le 
frasi con due interrogativi ~ di coordinarli, (46a), 0 di coordinare il secondo alia frase contenente 
il prima, 

(45) 
nascosto che cosa? 

(46) ~ venuto? 
b. Chi e venulo e quando? 
c. Cosa hai nascoslo e dove? 
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Alcune interrogative multiple sono possibili in italiano come domande eco: 

(47) Parlante Ho nascoslo cioccolata nella cassaforte. 
Parlante Dove ha! ''''''''"'''' I CHE COSA? 

Hai nascosto CHE COSA DOVE? 

6.2. Le estrazioni nelle frasi relative 

Anche nelle relative, il relativo non nella canonica 
del complemento corrispondente, ma in prima assoluta anche 2.6.6.). 
Ad esempio, mentre un oggetto trova in genere il soggCl10, 
nelle frasi interrogative esso 10 precede. A questo proposito, non vi sono differenze 
tra il tedesco e l'italiano: 

(48) a. 
b. 
c. 

(49) a. 
b. 
c. 

Mafia hat gestem ein Buch gekauft. 
Buch, Maria das J:;\..or,aun 

Buch, das 

Maria ha parlato con Sandro. 
*L'arnico Maria ha parlato con cui ... 
L'arnico con cui Maria ha parlato _ ... 

Si pub da una frase suhordinata 
subordinata introdotta dal complementatore 
verba in seconda posizione (cfr. 2.9.3.): 

frase relativa 
ma non 

(50) a. 
b. 

%Das Buch, das ich glaube, daB Hans _ gekauft hat, ... 
*Da" Buch, das ich glaube, Hans hat gekauft, ... 

se la 
frase con 

Infme, non 
visto sopra 

un elemento relativo invariabile parallelo all'interrogativo 
1.3.: 

(51) a. 
b. 

*Oer Roman, das ich glaube, den Hans _ gekauft hat, .. . 
%Oer Roman, den ich glaube, daB Hans _ gekauft hat, .. . 

6.3. I fenomeni di isola 

Si pub estrarre solo dalle frasi complemento dei verbi cosiddetti "ponte": denken, 
glauben, sagen, eec. Altri tipi di frasi, quali le frasi complemento dei verbi fattivi 
(esempio bedauern, bereuen, ecc.), le fra~i complemento di un nome, le 
interrogative frasi relative, rappresentano "isole" da movimento 
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hloccato: 

(52) a. 
b. 
c. 
d. 
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*Wen bereust du, daB du _ beleidigt hast? 
*Wen g!aubst die Geschichte nicht, Maria verftihren wollte? 
*Wen fragst du dich, ob du _ anrufen sollst? 
* Wen kennen wir den Mann, der _ eingestellt hat? 

6.4. La topicalizzazione 

Abbiamo gill. detto che nelle frasi dichiarative con il verbo in seconda posizione un 
qualunque costituente della frase viene spostato nel Vorfeld (v. 2.5.2. e 3.1.). 

Come abbiamo visto in 6. per !'cstrazione di costituenti il 
movimento pub anche avvenire a lunga distanza. Si pub dunque topicalizzare nella 
frase principale un costituente dell a frase sllbordinata. In qllesto caso, come nelle 
frasi intelTogative viste sopra in il costituente topicalizzato passa attravcrso il 
Vorfeld della frase subordinata; il verba di modo fmito ~ collocato in seconda 
posizione sia nella frase subordinata che in quella principale: 

(53) a. 
b. 

# ich glaube [ [er dieses Buch kaufen mochte ]] 
Dieses Buch glaube ich [_ mbchte [er _ kaufen _]]. 

l' I I 
1' ___ _ 

Un elemento topicalizzato apparirc anchc nelle frasi imperative: 

(54) Die Hausaujgaben reicht bitte heute _ ein. 

Per alcuni parlanti. e possibile inoltre topicalizzare un elemento della frase complemenlO di un 
verba imperativo (si veda le fra<;i (29)-(30) in 6.1.2. per la parallela estrazjone di un complemento 

interrogativo): 

(55) %Den Fritz versprich mir bitte, daB du nie wieder _ besuchen wirst! 

Sulla topicalizzazione, si applicano le stesse restrizioni gia viste per 
l'estrazione di un elemento interrogativo. Essa ~ blaccata a partire dalle frasi 
complemento verbi fattivi (esempio bedauern, bereuen, eec.), dalle frasi 
complemento di un name, dalle frasi interrogative, dalle frasi relative: 

(56) a. 
b. 
c. 
d. 

*Den Hans bereue ich, daB ich beleidigt habe. 
*Den Hans kenne ich die Geschichte, daB niemand _ mag. 
*Den Hans frage ich mich, ob du _ anrufen sollst 
*Den Hans kennen wir den der cingestellt hat') 
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6.5. L'estrazione dal sintagma nominale 

Il complemento di un nome pub essere estratto in alcuni casi, a condizione che il 
sintagma nominale sia indefinito e si trovi in posizione di complemento oggetto. 
Questo succede con i verbi transitivi, i verbi passivi (v. 7.4.1.) e i verbi inaccusativi 
(v. 7.3.): 

(57) 

(5R) 

(59) 
b. 

hat [einen Berich! 
Roris Becker hat die 

Bericht fiber Boris Becker] 
Rods Becker wurde 

publiziert 
Bericht _ ] publiziert 

vertiffentlicht 
_ ] verCiffentlicht 

von Boris Becker] angekommen. 
Von Boris Becker ist rein Foto _] bei uns angekommen. 

L'estrazione ~ bloccata se ~ presente un genitivo prenominale (efr. 8.3.): 

(60) a. WorUber hat sich Georg rein Buch _l gekauft? 

b. *WorUber hat sich Georg [Chomskys neues Bueh _l gekauft? 

c. ?WorUber hat sich Georg rein Buch Chomskys 1 gekauft? 

invece mai estrarre dal soggetto di un 

(61) Relicht fiber Boris Becker] niitzen. 
wird rein Bericht nlitzen? 

c. Boris Becker wird [ein Bericht _ ] der Zeitung ntitzen. 

6.6. L'estrazione daJ sintagma preposizionale 

Il complemento di una preposizione pub essere estratto, in alcune varietA del 
tedesco, quando esso pub precedere la preposizione, dunque quando si tratta delle 
forme invariabili wo e da, (62)-(63), e con le postposizioni, (64) (cfr. 2.3.1.): 

(62) 

(63) 

c. 

du denn [ _ gegen] 
die Leute lange [ 

ich nichts [_ fUr]. 
ich nichts [ _ mit] zu 

Da habe ich schon Jange nicht mehr ( _ mill gerechneL 
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(64) Wem hat Hans das [_ zuliebe] getan? 

Quando complemento delta preposizione e da, esso 

dei pronomi deboli, v. 3.3.4.: 

anche appame nella posizione tipiea 

(65) !ch habe da schon gar nicht mehr [ ~ 
...• weil Leute lange _ fiir] haben . 

In tutti g1i altri casi, il complemento di una preposizione non put) essere estratto; il 
sintagma preposizionale contenente la parola interrogativa deve apparire 
interamentc in prima posizione, 10 stesso vale per movimenti Mittelfeld. 
(67): 

(66) a. *Wem hast du [mit _] gesprocben? 
[Mit hast du gesprochen? 

(67) *Ich haDe dem Hans gestem [miL _ ] gesprochen. 

In questo ledesco comporta come I'italiano differenzia dall'inglese. 
separazione deIJ'elemenlo interrogativo dal1.a preposizione: 

(68) a. 
b. 

(69) 

*Chi hai parlato [a _]? 

[A chi] hai parlato _ ? 

Who did you talk to _'I 

6.7. L'estrazione sintagma aggcttivalc 

ammette 

Si pub anche estrarre il complemento di un aggettivo: a partire da (70a), otteniamo 
(70b) tramite l'estrazione di un elemento interrogativo e (7Oc) tramite "scrambling" 
nel Mittelfeld (v. 

(70) a. 
b, 
c. 

Hans war noch nie [stolz auf seine Kinder]. 
Aufwen war Hans noch rue stotz _ ? 
Deshalb war Hans aufseine~inder immer sehr stolz_, 



Capitolo 7 

IL SINT AGMA ALE 

Gli studi classificazione dei verbi tedesco a delle 
proprieta sono numeroSlsslml e esaustivi. Qui 
occuperemo di alcuni fenomeni sintattiei distinguono verbi a seconda 
delle proprieta del loro soggetto. In 7.1. presenteremo quei fenomeni sintattici 
che distinguono i verbi senza un soggetto argomentale (tlverbi impersonali") 
dai verbi con un soggetto argomentale. In 7.2. osserveremo alcuni tipi di ruolo 
semantico pub essere a5segnato alIa posizione di In 73. 
prenderemo esame i1 comportamento dei che hanno 
it ruolo di (verbi "inaeeusativi") e eontrasteremo 
U(in)transitiviU). In 7.4. presenteremo la costruzione passiva e la costruzione 
media. 

7.1. I verb! personali 

I verbi cosiddetti impersonali non assegnano alcun ruolo semantico al soggetto. 
Tra questi, analizziamo in 7.1.1. i verbi meteorologici, e in 7.1.2. i verbi a 
sollevamento. 

7.1.1. 1 verbi meteorologici 

In italiano i verbi meteorologici non hanno mai il soggetto espresso. Questo 
percM non assegnano un ruolo semantico vero e proprio. In italiano, l'unico 
soggetto possibile e il pronome implicito 0, (1 In tedesco, la distribuzione 
di fL' si differenzia notevolmentc dall'italiano lOA.). Nel del soggetto 
non dei verbi atmosferici, 0 pleonastico obbligatorio 
tedesco (lb) (cfr. 10.2.): 

(1) a. 
b. 

Oggi 0 piove. 
Heute regnet es. 

In italiano verbi meteorologici possono 
avere. In tcdcsco e ammesso solo haben: 

(2) a. 
b. 

Ieri 0 e / ha piovuto molto. 
Gestern hat / *ist es viel geregnet. 

come ausiliare a esse re 
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Eccezionalmente 
in italiano, 
sotto) 
l'estrazi 
meteorologico: 
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meteorologici possono 
caso essi si eomportano 

ammettono solo l'ausi 
pronome elitico partitivo 

(3) a. 
b. 
c. 

Sono piovute pallottole da tutte le parti. 
*Hanno piovuto pallottole da tutte le parti. 
Ne piovevano molte da quella parte. 

so ggetto referenziale 
verbi inaccusativi (efr. 

(3a,b) e permettono 
soggetto del verbo 

In tedesco, invece, viene aggiunto un argomento all'accusativo e si hanno 
dunque di questi verbi 

(4) Bliiten. 
Vorwiirfe. 

Il sincretismo morfologico tra nominativo plurale non crea 
difficolta nell'analizzare ELUtell e Vorwurfe in (4) come accusativi. Non 
innescando accordo plurale con i1 verbo, infatti, questi nomi non possono 
esse re considerati dei nominativi. 

7.1.2. I verbi a sollevamento 

I verbi 
assegnano 
pleonastico 
entrambi 

(5) a. 
b. 

(cfr. 4.1.1.) sono 
semantico al soggetto. 

dal soggetto della 
(mir) e opzionalc: 

Es scheint (mir), daB lohann Maria liebt. 
Johann scheint (mir) Maria zu lieben. 

nel senso che non 
viene occupata dal 
all'infinito (5b). 

Altri verbi che non assegnano un ruolo semantico al proprio soggetto 
sono: haben, sein, pjlegen, beginllell, drohen nelle seguenti costruzioni: 

(6) 

(7) 

den Tisch abzuraumen] 
1St [_ abzuraumen], 

[_ den Tisch 
[_ den Tisch 

drohte [_ einzustiirzenj 

Tranne la copula sein. che probabilmente e sempre un verba a sollevamento, 
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come vedremo tra breve, gli altri verbi in (8) assegnano un ruolo semantico al 
soggetto quando non selezionano una costruzione infinitiva: 

(8) a. 
b. 
c. 
d. 

hat einen 
pflegt seinen Kc)rper. 

Ede beg ann seine Arbeit. 
Ede drohte seinem Nachbar. 

Al contrario di scheinen, i verbi in (8) non possono essere in costruzione con 
una frase modo finito. confrontino esempi in (9) corrispondenti 
in (8): 

(9) a. 
b. 
c. 
d. 
e. 

*Es hat, daB Ede den Tisch abraumt. 
**Es ist (so), daB der Tisch abraumt. 
*Es pflegt, daB Ede den Tisch abraumt. 

begann, den Tisch abraumte. 
drohte, Haus einstUrztc. 

L'esempio (9b) si differenzia dagli altri esempi perche non e la frase 
sovraordinata es is! (so), dajJ .... , ad essere inaccettabile, ma la frase su bordina
ta, che e invece accettabile negli altri esempi di (9). La copula con la 
costruzionc infinitiva infatti sembra essere un verbo a sol1evamento del 
complemcnto oggetto. Der Tisch in (7b) ruolo semantico di paziente 
abriiumen. frase (9b) corrisponde 

(10) Es ist (so), daB man den Tisch abraumen muB. 

La copula si differenzia dagli altri verbi di (7) anche per il fatto che e sempre 
un verba sollevamento. ruolo semantico soggetto copula 
dipende di verba segue la n soggctto delle frasi 
infatti ha soggetto della corrispondente b.: 

(11) a. 
b. 

(12) a. 
b. 

lohann ist [_ daftir interessiert]. 
lohann interessiert sich daftir. 

lohann ist 
lohann freut 

darUber froh]. 
dariiber. 

Si pub ammettere che la copula seleziona una frase ridotta (senza verbo} 
formata da [SN + Aggettivo], in cui il sintagma nominale e il soggetto e 
l'aggettivo il predicato. 11 sintagma nominale riceve il ruolo semantico nella 
posizione base e si sposta nclla posizionc 
copula, nei verbi a sollcvamento, per riccvere caso 
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7.2. I ruoli semantici assegnati alia posizione di soggetto 

esclusione costruzioni impersonali 
un "ruolo semantico" al proprio 

Se il verbo assegna il 
assegnato al soggetto: 

(13) a. 
b. 

Maria hat die Suppe gekocht. 
Ede hat die GroBmutter besucht. 

un assegna 

questo sempre 

verbi hanno capacita di assegnare il ruolo semantico di 
conseguenza fatto che scmpre la scmantica del 

verba implica che ci sia un agente. Tra i ruoll semantici che si trovano suI 
soggetto, e molto comune trovare il ruolo di esperiente assegnato dai 
cosiddetti verbi "psicologici" (10.3.), come in (14a) e quello di termine come 

5a): 

a. Ich beflirchte einen 
b. Mir graut vor dem Krieg. 
c. Der Krieg erschreckte ihn sehr. 

(15) a. Maria hat einen Brief (von Karl) bekommen. 
b. Kar] Maria einen geschickt. 

contrario del semantico agente, i ruoll semantici di e di 
termine non sono limitati alIa posizione di soggetto. Essi possono essere 
assegnati anche ad altre posizioni sintattiche, come si vede rispettivarnente in 
(2b-c) e in (3b), che sono (quasi) sinonime delle frasi corrispondenti in a. 

Un altro semantico si pub assegnato soggetto e 
di paziente, altrimenti dell a di complemcnto oggetto. 

consideri la minima in (16): 

(16) a. 
b. 

Die Sonne hat den Schneemann geschmolren. 
Der Schneemann ist geschmolren. 

16a) il complemento den Schneemann subisce l'azione di 
scioglimento dal sole. accade in cui Sclmeemann 

posizione 
In quanto segue discuteremo le proprieta sintattiche dei verbi che 

assegnano il ruolo semantico di pa.ziente al proprio soggetto e che chiarneremo 
inaccusativi. Vedremo che essi si distinguono dalle altre classi di verbi che 
chiarneremo per comodita (per tennine sia 

transitivi che intransitivi) altre pure tra 
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i verbi che assegnano i1 molo semantico di agente e quelli che assegnano al 
soggctto altri molL 

11 tennine "ergativo" si trova spesso come sinonimo di "inaccusativo" nella letteratura generativa 
(cfr. 12.7). Questo tennine fa riferimento alia nota distinzione tipologica delle Iingue in Iingue 
"ergative" e lingua "accusative". Le lingue erg alive si trovano tra lingut: caucasiche (es. il 
georgiano), austronesiane (es. it tong a), australiane (es. diyari) amerindiane ed eschlmesi. Le lingue 
indoeuropee, invece, sono tutte Iingue accusative. 

lingue ergative assegnano diverse caso soggetto second" cbe il verba sia 
transitive 0 intransitivo. IJ ergalivo viene Il.lrsegnato soggetto verbi transitivi, mcntre iI 
caso assolutivo viene assegnato al soggetto di verbi intransitivi. come pure al complemento oggetto 
dei verbi transitivi. Nelle lingue ergative il soggetto di un verba intransitivo e il complemento 
oggetto un verba transitivo vengono ricevere stesso (cioe l'assolutivo). 

La somiglianza con i verbi inaccusativi I: metaforica, piu che sostanzialc e pub essere causa 
ill una rerta confusio ne tenninologica. In tedesco, come in altre lingue europee, Don si tratta di una 
condivisione ill case ma ill ruolo semantico. Inoltre, non si tralta ill una caratteristica di tutti i verbi 
intransitivi della lingua in questione, ma soJo alcuni. n teanine ergativo nella lettoratura 
tipologica si riferisce 0 at tipo di lingua 0 a1 case assegnato at soggetto dei verbi transitivi. Per 
questo abbiamo evitato di chiamare ergativi i verbi cbe "promuovono" a soggetto il paziente (0 
tema) delJ'azione. 

7.3. I verbi (in)transitivi e i verbi inaccusativi 

Come ~ stato osservato in 1.1., la semantica e la sintassi sono due componenti 
distinte della grarnmatica, anche se interagiscono tra loro in modo complesso. 
L'assegnazione del semantico da parte un verba ai argomenti 
(incluso il soggetto) dipende dalla semantica di tale verbo. 11 rapporto tra sog
getto e verbo, invece, e di natura strettamente sintattica, cioe strutturaJe. Data 
che stmttura sintattica si costruisce suHa base delle informazioni sernantiche, 
ci aspettiarno di trovare delle corrispondenze interessanti tra il cornportarnento 
sintattico di un argomento e il ruolo semantico ad esso assegnato. Non ci 
aspettiamo di trovare perfctte e biunivochc. Se ci fossero, 
dovremmo dubitare dell'indipendenza reciproca dei due livelli di analisi 
(sintattica e sernantica). 

questo paragrafo vedremo che comportarnento del soggetto verbi 
inaccusativi costituisce un paradigma coerente rispetto a molti fenomeni 
sintattici. Non sempre pero il soggetto di un verho che si comporta secondo il 
paradigma inaccusativi il malo semantico di paziente senso stretto 
del termine. Ad esempio il soggetto di andare I venire, gehen I kommen non 
subisce l'azione ma 10 spostamento che l'azione esprime. 
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7.3.1. La scelta dell'ausiliare 

In italiano i verbi inaccusativi prendono l'ausiliare esse re e accordano il 
participio passato con il soggetto per genere e numero, i verbi (in)transitivi 
prendono ~ e non accordano il participio passato con il soggetto: 

(17) a. 
b. 

(18) a. 
b. 

Il nemico ha affondato la nave. 
La nave e affondata. 

Mario ha rotto il vaso. 
n vaso si e rotto. 

In tedesco si verificano gli stessi risultati, come si vede in (16) e in (19): 

(19) a. 
b. 

Maria hat die Vase zerbrochen. 
Die Vase ist zerbrochen. 

Tuttavia, ci sono alcuni verbi che assegnano caso accusativo e se1ezionano 
sein: 

(20) a. 
b. 

!ch bin die Arbeit durchgegangen. 
Er ist die ganze Stadt abgelaufen. 

Si noti comunque che sono verbi formati da un prefisso separabile. Si pub 
supporre che il prefisso rende il verba inaccusativo capace di assegnare caso 
accusativo ad un complemento locativo. n soggetto dei verbi in (20) comunque 
subisce 10 spostamento espresso dal verbo, proprio come nel caso dei verbi 
gehen, e laufen in (21): 

(21) a. 
b. 

!ch bin durch diese StraBe gegangen. 
Er ist durch die Stadt gelaufen. 

E ci sono verbi che assegnano il ruolo semantico di paziente (nel senso lato 
del termine che include cambiamento di stato) al soggetto e che prendono 
haben: 

(22) a. 
b. 

Die Temperatur hat ab I zugenommen. 
Die Temperatur ist gefallen I gestiegen. 

n soggetto ne lIe due frasi in (22) ha 10 stesso ruolo semantico. E senz'altro non 
agentivo, essendo un soggettO inanimato e astratto. Sicuramente subisce un 
mutamento. Questo e confermato dal fatto che la coppia fallen I steigen si 
comporta come gli inaccusativi e seleziona sein come ausiliare. Ancora una 
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volta il comportamento inaspettato 10 abbiamo con i verbi fonnati da un 
prefisso. (22a) l'ausiliare haben e stesso selezionato dalla radice verbale 
nehmen. Come nei casi in (20) visti sopra, in (22) il pretisso pur cambiando 
la semantica del verba (ed il ruolo semantico assegnato al soggetto) non ne 
cambia comportamento sintattico, almeno per quanto riguarda la scelta 
dell'ausiliare. 

Infine, i riflessi vi inerenti 
selezionano haben: 

(23) a. 
b. 

Johalln hat sich geschlimt. 
Gianni si e vergognato. 

9.23.), diffcrenza dell'italiano. 

Questa differenza con l'italiano e probabilmente collegata ad una diversa struttura dei verbi 
riflessivi. Ad esempio ii rifles~ivo e un clilico in italiano mentre ~ un pronome deboie in tedesco 
(cfr. 9.2.1.). tedesco dunque. ma forse non itaiiano. riflcssivo riceve caso accusativo lUolo 
semantico di paziente. I verbi riflessivi in tedesco, quindi, non sono inaccusativi. 

Un contrasto a favore dell'ipotesi che la scelta di un ausiliare diverso sia 
dovuta ad una diversa semantica del verba che corrisponde ad un diverso ruolo 
semantko assegnato al soggeuo e quello in 

(24) a. 
b. 

Johann hat Zimmer getanzt. 
Johann ist ins Zimmer getanzt. 

Tanzen come vcrbo di intransitivo prende l'ausiliare haben e si combina con 
un complemento di stato (im Zimmer); come verba di movimento 
(inaccusativo) prcnde sein e combina un eomplemento di moto (ins 
Zimmer). In (24a) lohann e l'agente dell'azione espressa da tanzen, mentre in 
(24h) lohann suhisce i1 risultato (10 spostamento da fuori a dentro la stanza) 
espresso da tanzen. Come vedc, si tratta sfumature, ma aJ.quanto 
importanti, dato che sono la causa di una diversa scelta dell'ausiliare. 

7.3.2. Attributi participiali 

Solo con i verbi inaccusativi, come einschlafen in (25a) e possibile usare il 
participio passato come attributo del soggetto (25b) Con verbi (in)transitivi, 
invece, e possibile usare il participio passato solo come attributo del 
complemento oggetto (26b), del soggetlo (26c): 

(25) a. 
b. 

Der Student ist eingeschlafen. 
der eingeschlafene Student 



(26) a. 
b. 
c. 

a. 
b. 
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Die Frau hat den Studenten gektiBt. 
der gekiiBte Student 
$die Frau 

Der Student hat 
*der gearbeitete Student 

In (26c) il simbolo $ indica che l'esempio e inaccettabile nell'interpretazione 
indicata in (26a), pur essendo un esempio possibile con l'interpretanone 
irrilcvante per nostra discussione in cui die il oggetto 

kiissen. 

7.3.3. Nominalizzazioni 

dai verbi (in)transitivi e derivare no me in Con i 
inaccusativi nominalizzazioni in -er risultati agrammaticali 

(28) a. 
b. 

Arbeiter, Tanzer, Traumer, Denker, HeIfer, Diener, Schllifer, eec. 
* Ankommer, * Faller, *Wachser, *Ersticker, *Unterlieger, 
*Einschllifer, eec. 

e impossibile come derivato fallen, ma pos.sibile come da flillen. 
Analogamente, impossibile wachsen ("crescere") possibile se da wachsen 
("dare la cera"). In entrambi i casi il soggetto e agentivo e la possibilit! del nome derivato con il 
suff1SSO -er e queUo cbe ci aspettiamo. Un'eccezione alia regola invece e il case di Geher ora 
lessicalizzato nel senso' di "podista". Un aitro tipo di eccezione. cbe presenta una certa produttivit! 
nella formazione di nuovi composti e costituita dalle nominalizzazioni cbe includono un avverbio. 

Splltkommu Fri1haufsteher. 

Si noti che la nominalizzazione non e necessariamente 
correlata ad un soggetto con il ruolo semantico di agente, infatti essa e 
possibile con verbi transitivi cone besitzen (Besitzer) e empfangen 
(Empjlinger), che non assegnano ruolo semantico di agente al proprio soggetto. 

Le nomiDalizzazioni in -ling sono possibili solo se associate al ruolo 
sernantico di Sono possibili complemento oggetto dei 

transitivi e con il di verbi inaccusativi (29b). contrario 
deverbali quelli in sono nella lingua modema: 

(29) a. 
b. 

fenomeni 

Lehrling, Prtifling. Liebling, Saugling. Schiitzling, eec. 
Ankommling. SproBling. Eindringling. Emporkommling. eec. 

che con i deverbali e -Ling 
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tracciano una linea che pone da un lato il soggetto dei verbi (in)transitivi e 
dall'altro il soggetto dei vebi inaccusativi insieme al complemento oggetto dei 
verb! transitivi. parallelismo semantico (st.esso semantico paziente) 
dunque corrisponde ad un parallelismo strutturale, che c alla base degli effetti 
sintattici diversi cbe si riscontrano. 

7.3.4. passivi impersonaIi 

In tedesco e possibile passivizzare un verba intransitivo senza complementi, 
o con complementi indiretti dativo genitivo, come si in (30) 
come vedra dettaglio avanti in 

(30) a. Hier wurde getanzt.. 
Der wurde gedacht. 
Ibm wurde geholfen. 

Questo tipo di passiv~ impersonale non e possibile con i verbi inaccusativi: 

(31) 
b. 

*Hier wird ptinktlich angekommen. 
*Gestem wurde sofort eingeschlafen. 

L'impossibilita del passivo impersonale si spiega con l'osservazione che verra 
motivata piu in dettaglio in 73.7. che costruzioni inaccusative hanno 
caratteristiche in comune con le costruzioni passive. E cvidente che non si pub 
passivizzare ulteriormente una forma gia in qualche senso passiva. 

7.3.5. topicalizzazione di [soggetto participio 

Lo spostamento nel Vorfeld e spesso usato come test di costituenza. Si pub 
nel Vorfeld non qualunque argomento un verbo, ma anche 
complesso formate "complemento oggetto + participio passato 

verba transitivo)" come in (32a) 0 da "soggetto + participio passato (di verbo 
inaccusativo)", come in (32b): 

(32) [Einen Studenten gektiBt] hat diese Frau nicht. 
b. [Ein Fehler unterlaufen] ist dem Hans schon Iange nicht mehr. 

Non e invece possihile trovare nel Varfeld un sintagma complesso formata da 
+ panieipio passato verba (in)transitivo": 

(33) a. *[Eine Frau gekiiBt] hat den Studenten sicher nicht. 
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b. *[Ein Linguist gearbeitet] hat frtiher an dieser Stelle. 

11 dei inaccusativi si come complemento oggetto. 
dunque, non solo per il tipo di ruolo semantico, ma anche per le proprieta 
sintattiche. 

La (in )det1nitezza svolge un ruolo im portante nella grammaticalita 
il sintagma nominale contenuto nel costituente topicalizzato e Questo assicura che 
trovi nella posizione di base interna al sintagma verbale e che non sia spostato neIla posizione di 
"scrambling" (cfr. 3.3.3). Una frase corrispondente a (32) ma con il sintagma nominale definito non 
e accettahile: 

(34) *[Der unterlaufenl dem Hans nicht 
b. ·[Alle Fehler unterlaufenl sind dem Hans noch nicht 

Il soggetto di un verbo (in)transitivo, invece, non si trova nel sintagma verbale neanche se e 
indefinito, come mostra l' agrammaticalita di (33). 

7.3.6. L'ordine "dativo - nominativo" 

L'ordine non marcato degli argomenti Mittelfeld "nominativo - dativo" 
(efr. 3.3). L'ordine inverso "dativo - nominativo" e possibile in casi di 
intonazione marcata della frase: 

(35) ... , daB lohann seinem Freund gcholfen hat 
b. ... , daB seinem Freund JOHANN _ geholfen hat. 

Con i verbi inaccusativi che selezionano anche un complemento indiretto al 
dativo. l'ordine - nominativo" non nccessita intonazionc particolare 
e covaria con l'ordine "nominativo - dativo": 

(36) a. daB deine Geschichten rneinem Bruder nicht gefielen. 
daB meincm Brudcr deine Geschichten nicht gefielen. 

L'ordine in (36b) e motivato dall'osservazione fatta nelle sezioni precedenti che 
il soggetto di un verba inaccusativo si comporta per rnolti aspetti come il 
complcmcnto di un verbo transitivo. NeU'ordine non marcato dei 
complementi di verba il precede complemento oggetto 
(accusativo), come in (37a), l'ordine in verso e possibile solo con intonazionc 
marcata: 

(37) daB er [mcinem seine Gcschichten erzahIte]. 
daB er seine Geschichten [meincm BRUDER _ erzahlteJ. 
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Da questo 
motivato 

di vista, I'ordine inaspettato 

7.3.7. Parallelismi tra verb; inaccusativi e passivi 

Tra i verbi inaccusativi 
parallelism i: 

verbi in 
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quello che verra 

passiva si seguenti 

A) Entrambi ammettono le nominalizzazioni in -ling (come e stato notato sopra 
in 7.3.3.) cfr. Lehrling ("jemand, den etwas ge1ehrt wird")t Ankommling 
("jemand, ankommt"). 

B) In entrambi participio pUO esse re con funzione attributiva: 

(38) a. 
b. 
c. 

die gekiiBte Frau 
die eingeschlafene Frau 
*die gearbeitete Frau 

(die Frau wurde gekiiBt) 
(die Frau ist eingeschlafen) 
(die Frau hat gearbeitet) 

C) Entrambi ammettono 
participio passato]: 

topicalizzazione del costituente [soggetto 

(39) a. 
b. 
c. 

[Ein Unfall passiert] ist mir noch nicht. 
[Ein Buch geschenkt] wurde der Studentin zu Weihnachten. 

Linguist hat schon dieser Stelle. 

D) Entrambi ammettono sia l'ordine "nominativo - dativo" sia l'ordine inverso 
"dativo - nominativo" senza bisogno che ci sia una intonazione marcata: 

(40) a. 
b. 

(41) a. 
b. 

daB etwas Schreckliches unserem Nachbarn passiert ist. 
unserem etwas Schreckliches passiert 

die Urne Museum worden iSL 
daB dem Museum die Urne geschenkt worden ist. 

n soggetto inaccusativo e il soggetto passiv~ partono entrambi dalla posizione 
di complcmento oggettot ricevono il semantico paziente. Ne. 
verba transitivo in forma ne il inaccusativo assegnano il 
accusativo posizione complemento oggetto. il sintagma 
nominale deve spostarsi in posizione di soggetto per ricevere un caso. Il 
parallelismo rilevante tra il soggetto di una costruzione passiva e il soggetto 
di un verbo inaccusativo e il fatto che entrambi partono dalla posizione di 
complemento oggetto (per ruolo e possono non devono 
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necessariamente) spostarsi in posizione di soggetto (per ricevere caso 
nominativo). 

Questa analisi deriva il comportarnento ambiguo del soggetto in entrarnbe 
costruzioni, la posizione intema al verbale tipica del 

complemento e la estema sintagma verb ale tipica del 
soggetto. In parole l'ordine "dativo - nominativo" e l'ordine base e 
l'ordine "nominativo - dativo" e l'ordine derivato da movimento del soggetto 
fuori del sintagma verbale. (42a) deriva da (42b) e (43a) deriva da (43b): 

a. 
b. 

(43) a. 
b. 

daB Schreckliches Isvunserem Nachbarn _ 
daB [svunserem Nachbam etwas Schrcckliches passiert 

daB die Ume [svdem Museum _ geschenkt worden istl. 
daB [svdem Museum die Ume geschenkt worden ist]. 

ist]. 

Lo spostarnento del soggetto che si verifica neHe fra<;i a. non e dovuto a motivi 
informazionali (scrnantici 0 ma sintattica che sposta 

paziente di verba inaccusativo 0 transitivo passiv~ dalla posizione di 
cornplemento (dove il ruolo scmantico) alla posizione di 
soggetto (dove riceve il caso accusativo). 

E) Infine, in italiano e possibile estrarre il pronome clitico partitivo ne sia dal 
soggetto di dal soggctto verbi (45), come 

dal transitivo 

(44) a. 
b. 

(45) a. 
b. 

a. 
b. 

Sono arrivate [mohe ragazze]. 
Ne sono arrivate [molte _1. 

Sono state mangiate [molte mele]. 
Ne state mangiatc [molte _ 

I hanno [molte 
I ragazzi ne hanno mangiate [molte _1. 

Inoltre, sia il soggetto di un verba passivo sia il soggetto di un verbo 
inaccusativo numero participio (47), al 
contrario di soggetto di vcrbo (48): 

(47) a. 
b. 

(48) a. 
b. 

MolU ragazzii sono arrivati. 
MolU ragazzi sono stati rimproverati. 

Molti ragazzi hanno telefonato. 
Molt! ragazzi hanno Maria. 
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7.4. La diatesi del verbo: attivo, passivo, medio 

7.4.1. La forma passiva 

Una frase attiva e una frase passiva sono in relazione. Nella frase passiva, il 
complemento oggetto della corrispondente frase attiva appare come soggetto, e il 
soggetto del verbo attivo viene espresso facoltativamente tramite un sintagma 
preposizionale, introdotto dalla preposizione da in italiano e dalla preposizione von 
in tedesco. Inoltre, la frase passiva è caratterizzata dalla presenza di un ausiliare, 
essere in italiano, werden in tedesco, mentre il verbo lessicale è sempre al participio 
passato: 

(49) a.  MeinFreundhatden Professor gesehen. 

b. DerProfessor wurde (von meinem Freund) gesehen. 

(50) a. —Giannifinisce il lavoro. 

b.  Ilavoroè finito (da Gianni). 

La funzione pragmatica del passivo è dunque quella di non esprimere il soggetto del verbo attivo 

corrispondente (perché ad esempio è sconosciuto o perché si desidera tenerlo nascosto), oppure di 

renderlo "rematico", cioè nuova informazione. Il sintagma introdotto da von / da viene infatti 

collocato nella parte nuova della frase, verso destra (cfr. 3.3.1.). 

Il complemento che nella frase passiva corrisponde al soggetto della frase 
attiva viene chiamato complemento d'agente perché esprime in genere il ruolo 
semantico di agente, sebbene anche altri tipi di ruoli semantici siano possibili: ad 
esempio, termine, esperiente, strumento, ecc., in pratica tutti quelli che possono 
essere assegnati alla posizione soggetto nelle frasi attive corrispondenti (cfr. 7.2.). 
Si vedano gli esempi seguenti: 

(51) a. = DerBrief wurde von Hans geschrieben. agente 
b. DerBrief wurde von Hans erhalten. termine 

c. Dieser Professor wird von allen Studenten geflirchtet. esperiente 
d. —DasFenster wurde von einem Stein zerbrochen. strumento 

(52) a. = Gianniè stato ucciso da Mario. agente 

b. Laletteraè stata ricevuta da Gianni. termine 
c. Quel professore è temuto da tutti gli studenti. esperiente 
d. La finestraè stata rotta da un sasso. strumento 

Così come il complemento d'agente ha le stesse proprietà del soggetto del verbo 
attivo, il soggetto di un verbo passivo e il complemento oggetto del verbo attivo 
corrispondente sono soggetti alle stesse restrizioni. Ad esempio, un verbo come
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bauen richiede un complemento oggetto inanimato ed e agrammaticale con un 
complemento oggetto che si riferisce ad una persona. stessa restrizione opera 
suI del verbo passiv~ eorrispondente: 

(53) a. 
b. 

d. 

Hans hat ein Haus gebaut. 
*Hans hat Peter gebauL 
Ein Haus wurde 
*Peter wurde gebaut. 

Si ritiene dunque che in una [rase passiva il sintagma nominale che appare come 
soggetto del verbo passiv~ e realtA il suo eomplemento oggetto punto 
vista allo stcsso modo del complernento di un verbo attivo. 
Una frase passiva si ottiene dunque nel modo seguente: il soggetto e genera to 
come complemento oggetto. cosl come nel verbo attivo corrispondente. e poi 
mosso posizione di soggetto. Questo movimento facoltativo tedeseo 
che in italiano (si anche 

(54) a. ...• daB 0 gestem der Professor gesehen wurde. 
b. . ..• daB Professor gestem gesehen 

l' 

(55) a. 0 e stato finite illavoro. 
b. Illavoro ~ stato fmito 

l' 

Un verba passivo ha la proprietA di non assegnare il caso accusativo tipico dei 
verbi transitivi. PoicM tutti i sintagmi nominali devono ricevere un caso. il 
complemento oggetto di un passiv~ viene promosso nelia posizione 
soggeuo, dove pue rieevere il nominativo. Questo mostrato chiaramente. 
tedesco, dalle variazioni nelia realizzazione del caso morfologico, e. in italiano. 
dalla distribuzione dei pronomi personali. che sono gli unici elementi ad avere 
fonne differenti nella funzione soggetto e eomplemento oggetto: 

(56) a. . ..• daB ich ihnacc / denacc Professor gesehen habe. 
b. '" ...• daB ihnacc / denacc Professor gesehen wurde. 
c. . ..• daB ernom / Profes<;or gcsehen wurde. 

(57) a. 
b. 
c. 

Maria invita sempre meacc. 
"'Meacc sono sempre invitato. 
IOnom sono sempre invitato. 

Avremo dunque seguente cambiamento 
presenti nella frase: 

funzioni grammaticali nei casi 
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complemento oggetto ~ soggetto 
soggetto ~ complemento d'agente 

~ nominativo 
nominativo ~ van dativo 

Solamente i casi cosiddetti "strutturali" (nominativo e accusativ~) sono coinvolti 
nella regola del passivo. Se il verba regge un caso diverse dall'accusativo, ad 
esempio un dativo ° un genitiv~ come nelle frasi in (59) e (60), questo caso si 
mantiene fonna passiva corrispondente: 

(59) a. ich dem Sportier dat habe. 
b. . .. , daB dem besten Sportier dat geholfen wurde. 
c. * .... daB der beste SportIernom geholfen wurde. 

(60) a. ich des SportIersgen habe. 
b. des besten Sportlersgen 
c. daB der beste Sportlernom 

Per alcuni parlanti, il dativo pub, per cosl dire. "scomparire" se il passivo appare in una frase 
infmitiva complemento di un verbo a controllo del soggetto (efr. 4.1.2.): 

(61) a. 
b. 

versuchte, 0 
versprach, 0 

werden. 

werden. 

7.4.2. Il passivo impersonale 

Come mostrano sia gli esempi helfen e e (60b) 
quelli che in tedesco possibile intransitivo. 

,a forma ottiene ~ chiamata "passiv~ . Dal momento che non 
presente nella frase attiva alcun complemento oggetto che possa diventare 
soggetto, si ottiene una frase senza soggetto, 0 meglio, una [rase in cui il soggetto 
~ un elemento pleonastico non realizzato (cfr. lOA.): 

(62) a. alle getanzt haben. 

b. o getanzt 

Possono essere passivizzati solo i verbi intransitivi con ausiliare haben (oltre a 
helfen, gedenken e tanzen, si pub costruire il passiv~ con arbeiten, schreien, 
schlafen, ecc.). I selezionano l'ausiliare sein inaccusativi) 
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non possono inveee formare il passiv~ (cfr. 7.3.4.): 

(63) a. 
b. 
c. 
d. 

*Gestern wurde die Treppe heruntergefallen. 
*Heute darf nicht so frtih angekommen werden. 
*Gestern wurde gefallen. 
*Gestern wurde eingeschlafen. 

AItri verbi inaccusativi con cui ~ impossibile formare il passiv~ impersonale sono: 
entstehen. stehen. unterlaufen. wachsen. eec. 

Anche alcuni verbi riflessivi possono formare un passivo impersonale: 

(64) a. 
b. 

Hier wird sich nicht beschwert 
Vor Deutschland wird sich wieder geftirchtet 

In italiano non ~ inveee possibile costruire la forma passiva di un verba 
intransitivo. Con la stessa funzione del passiv~ impersonale tedesco. si usa la 
costruzione con il si impersonale: 

(65) a. 
b. 
c. 

Hanno ballato fine alle due. 
*E stato ballato fine alle due. 
Si ~ ballato fmo alle due. 

Si noti che la frase (65b) ~ grammaticale nell'interpretazione "personale" del passivo. in cui cire 

il soggeuo non espresso si riferisce ad un certo ballot equivalente ad esempio a: 11 walzer e stata 

ballato fino alle due. In italiano. si trovano talvolta alcune forme di passivo impersonale. 

specialmente nella lingua burocratica: Gli era stato detta del pericala. Fu praceduta al 

sequestra. 

Sia nella frase tedesca (62b) che nella frase italiana (65c), si pub ricostruire 
l'agente dell'azione e assegnargli una interpretazione indefmita: "qualcuno non 
precisato ha ballato" (di qui il no me "impersonale" dato alle due costruzioni). 
L'interpretazione indefinita implica che si pub riferire solo a persone: le frasi (62b) 
e (65c) non possono indicare ad esempio che degli animali hanno ballato. mentre 
questa interpretazione ~ possibile nelle frasi attive (62a) e (65a). 

A differenza del passivo "personale", il passivo impersonale ammette la presenza di un aggettivo 

predicativo che modifica l'agente non espresso: 

(66) a. 
b. 

*Dieses Buch wurde nackt gelesen. 

Hier wird nackt getanzt. 

Un passivo impersonale non pub apparire in una frase infmitiva retta da un 
verba a controllo (cfr. 4.1.2.) e al suo posto deve essere usata una frase passiva 
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finite: 

getanzt zu werden 1 
sonntags getanzt wird] 
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Un passive impersonale pub invece apparire in una frase infmitiva complemento dei 
verbi a sollevamento (es. scheinen, efr. 4.1.1.): 

(68) ... , daB [getanzt zu werden] scheint. 

7.43. media 

sintattiche, la 
Essa contiene pero 

(cfr. 9.2.6.). 

rappresenta una variante 
e un pronome omofono 

passivo, i1 complemcnto verba transitivo 
corrispondenti attive in a. funge da soggetto grammatieale della eostruzione 
con il riflessivo in b., con cui il verba accorda: 

(69) a. Ich lese diese B Ucher. 

b. Diese Biicher lesen sich einfach. 

(70) den Wein. 

trinkt sich gut 

(71) questi libri. 

b. Questi libri si leggono facilmente. 

Le proprietA aspettuali della costruzione media e alcune restrizioni sintattiche la 
differenziano perb dalla costruzione passiva. In primo luogo, essa e compatibile 
solo con un tempo generico; inoltre, il complemento d'agente non pub venir 
espresso e, in terzo luogo, un avverbio di modo deve esser sempre presente: 

(72) B ticher haben sich gut 
B iieher lesen sich von 
B tic her lesen sich. 

/ von alIen einfach. 

Nonostanle possa venir espresso, pub essere ricostmito. 
Esso e caratterizzato da una interpretazione generica, cioe si riferisce ad un 
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numero non defmito di possibili referenti, forse anche tutti, all'interno di un certo 
contesto. In altre parole, queste frasi esprimono proposizioni che hanno una 
validita generak 

Questa costruzione non possibile con vcrbi. Tra i transitivi. solo 
quelli che soggetto e di consegucnza un oggctto "colpito" CingL 
affected) dall'azione del verbo anunettono la costruzione. Sono esclusi 
verbi il cui soggetto indica un esperiente, quali i verbi di percezione e i verbi 
denotanti attivita mentali: 

(73) a. 
b. 
c. 

(74) a. 
b. 

*Die Antwort kennt sich leicht 
*Die Antwort weiB sich leicht 

i verbi in assumono un intenzionalita atlraverso iI prefisso 

diventa possibile: 

(75) a. 
b. 

c. 

Das Lied hart sich gut an. 

Die Landschaft sieht sich gut an. 

Dee Stoff WhIt sich gut an. 

7AA. Il medio impersonale 

la costruzione 

La costruzione media e anche possibile con un verba intransitivo ad ausiliare 
haben. (76). con le stesse proprieta che con i verbi transitivi visti sopra, (77): 

(76) a. 
b. 
c. 

(77) a. 
b. 
c. 

tanzt es sich 
lebt es sich 
sitzt es sich 

*Gestern, in der Disko. hat es sich sehr angenehm getanzt 
*Hier lebt es sich von allen gemiitlich. 

lebt es sich. 

Come nel passiv~, possibile la forma 
intransitivo ad ausiliare sein (verbo inaccusativo. efr. 7.3.): 

(78) a. 
b. 
c. 

*Hier kommt es sich schnell an. 
*Hier geht es sich leicht 

ist es sich zufrieden. 

di un verba 
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Abbiamo visto in 7.3.1. che a1cuni verbi hanno un ausihare diverso a seeonda della 

classificazione: haben con un complemento di stato in Juogo, sein con un compJemento di moto a 

luogo. Con questi verbi, solo il complemento di stato in luogo e compatibile con la costruzione 

media, altre solo la vanante intransitiva verbo pub in costruzionc: 

(79) a. 
b. 

Le 

Im Zimmer tanzt es sich angenebm. 

*Ins Zimmer tanzt es sich angenebm. 

osservazioni valgono verbi come laufen, cbe vcngono ormul usati sempre 

l'ausiliare sein: 

(80) lm lliuft es 

*Zum WaId Hiuft 

angenehm. 

angenehm. 

Nonostante l'ausiliare corrente sia sein, solo haben e possibile con laufen nella costruzione 

media: 

(81) a. 
b. 

Hier halle es sich immer gut geIaufen. 

*Hier war es sich immer gut gelaufen. 

Nella costruzione impersonale funge soggeuo il pronorne 
pleonastico es. Anche in questo caso, l'interpretazione del soggetto e 
necessariamente generica. Questo implica che il soggetto si deve riferire a persone: 
la (76a), esempio, si puo a delle sebbene verba attivo 
possa usare anche per referenti non umani: Die Miicken tanzen. 

La presenza 0 menD del pronome riflessivo e dunque all'origine di una 
diversa interpretazione. Se il riflessivo e presente, abbiamo l'interpretazione 

appena vista. Se e a<;sente una interpretazione referenziale specifica: 
riferisce un preciso, esempio das Kind cui stavarno 

parJando in precedenza: 

(82) Hier tanzt es sich 
Hier L'1nzt es gut 

In tedesco esistono altri casi in cui il genere neutro viene usato per riferirsi a persone. Oltre ai 

due nomi di genere neutro, Kind e Mtldclien, troviamo uso in aleune costruzioni 

impersonali. In sono riportate frasi con iI pronome soggetlo riferentisi un non 

precisato agente (cfr. 9.1.5.); in (84), si vede che il quanuficatore alles, accordato al neutro 

singolare, pub riferirsi ad un intero gruppo di persone e pertanlo ha il significato dell'italiano 

Mli, interprelazione indefinita (cfr. 8.2.4. e 11 J.): 
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(83) a. 
b. 

c. 

(84) a. 
b. 
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Italiener imrner Spagheui 

Alles aufgewacht! 

infmitivo) 

(imperativo participiale) 

c. Alles hOrte zu, als sie von ihrer Reise berichtete. 

Cosl come abbiamo visto in 7.4.2. per il passiv~, la costruzione media con un verbo transitivo non 

arnmette la presenza di un aggettivo predicativo che modifica l'agente non espresso, mentre 

questo ~ possibile nel caso della forma media di un verbo intransitivo: 

(85) a. 
b. 

La stessa 

nackt 

(86) a. 
b. 

sich sehr leicht nackt. 

sich sehr angenehm nackt. 

riscontra con un sintagma 

ci~ la funzione di predicativo 

*Der Wein trinkt sich als Gast gut 

Hier lebt es sich als Ausllinder recht angenehm. 

ha la stessa funzione 

Un'ultima osservazione concerne una apparente differenza tra italiano e 
tedesco. Mentre in tedesco, come abbiamo detto, la costruzione media ~ possibile 
solo con i che hanno l'ausiliare italiano la costruzione 
con il come ankommen 

(87) es sich schnell an. 
sempre velocemente. 

In realta, (87b) deve essere interpretata non come una costruzione media. ma come 
un caso di si impersonale (vedi sopra (65c», una costruzione che non ha un 
equivalente in tedesco. Questa costruzione si differenzia da quella media per varie 
proprieta: (i) un avverbio di modo non ~ sempre necessario, (88a); (ii) il tempo non 
~ necessariamente generico ma pub anche essere specifico, (88b) e, sopra, (65c); 
(ill) con i verbi inaccusativi, l'interpretazione indefinita include necessariamente 
anche dunque pragmaticamcnte con un verbo come 
nwrire. verbi (in)transitivi, vero, (88d,e): 

(88) sempre in ritardo. 
alle tre. 
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c. *leri a Beirut si e morti sotto le born be. 
d. leri a Beirut si e sparato fine alle cinque. 
e. leri a Beirut si e ucciso un innocente. 

L'interpretazione presente nelle frasi italiane (88) e resa in tedesco con il pronome 
indefmito man (si veda anche 9.1.5.): 

(89) gleich. 
kommt am Nachmittag. 

urn flinf abgefahren. 

essere usato con un verbo 
A second a che il 

man deve 0 pub includere il parlante: 

(90) a. 
b. 

(91) 

(92) 

Man hat von Hans gesprochen. 
Man iBt gleich. 

Man kauft nur Mabel in diesern Geschaft 

ehe in italiano non 
possiamo ritenere che 

intransitivo. Le frasi 
di si impersonale: 

balla bene. 
vive male. 

intransitivo, cosl come 
sia specifieo 0 

un verba intransitivo 
costruire neanehe la 

dunque delle eostruzioni 

Quanto abbiamo detto a proposito della costruzione media tedesca vale eomunque 
anche in questo caso. L'agente sottinteso ha una interpretazione indefmita. e la 
presenza 0 assenza del si correla con una diversa interpretazione del soggetto. Se il 
riflessivo e presente, abbiamo l'interpretazione indefmita. Se il riflessivo e assente, 
il soggetto non espresso in (93b) designa qualeuno che e stato menzionato nel 
contesto precedente: 

balla bene. 
balla bene. 

in tedesco 
in italiano essa corrcla 

(si veda anche 9.1.5.). 

pub essere espressa 
il maschile pluralc: 
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7.5. La costruzione causativa 

n verba causativo e lassen. Esso prende come complemento una frase infmitiva 
senza zu, il cui soggetto e al caso accusativo (cfr. 4.3.): 

(94) a. 
b. 

!ch lasse [das Kind die Katze streicheln]. 
!ch lasse [meinen Bruder den Roman nicht lesen]. 

In italiano, invece, il soggetto del complemento del verba causativo pub essere 
accusativo solo con i verbi intransitivi e inaccusativi, mentre con i verbi transitivi, 
in presenza cioe di un altro accusativo, appare nella forma di un comp1emento 
indiretto: 

(95) a. 
b. 
c. 

Ha fatto telefonare Gianni. 
Ha fatto partire Gianni. 
Ha fano accarezzare il gano al bambino. 

Con le frasi ridotte. doe senza verbo. il verbo causativo e machen: 

(96) Die Nachricht machte [Hans sehr traurig]. 

Machen pub anche essere usato con complementi infinitivi senza zu (cfr. 4.3.): 

(97) Die Spannung macht [ihn zittem]. 

n soggetto deUa frase subordinata infmitiva pub anche essere omesso, ne1 qual caso 
l'interpretazione del soggetto e indefmita, (98). L'omissione del soggetto non e 
perb possibile con un verbo inaccusativo, che richiede sempre un pronome 
realizzato, (99): 

(98) a. Ich lasse [0 die Katze streicheln]. 
b. Ich lieB [0 Lieder singen]. 
c. Ich lieB [0 die alten Biicher verkaufen]. 

(99) a. *Ich lasse [0 kommen]. 
b. Ich lasse [ihn kommen]. 

Se la frase subordinata contiene il verbo sein e un sintagma nominale 
predicativ~, questo pub accordare in caso con il soggetto del complemento 
infinitivo e essere dunque all'accusativo, oppure apparire al nominativo: 

(lOO) a. 
b. 

Er HiJ3t [ihn einen guten Mann sein]. 
Er l~t [ihn ein guter Mann sein]. 
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Negli altri casi in cui si trova un sintagma nominale predicativo, esso accorda sempre in caso con 
il soggeuo (indicato con iI cOfsivo esempi seguenti): 

(101) a. Er ist ein guter Mann. 

h. Die Freunde nennen einen gu!en Mann). 

Freunde nennen [ihn ein Mann]. 

d. Er wird [_ ein guter Mann] genannt. 

c. *Er wird [ einen guten Mann) genannt 

(102) a. leh betrachte [ihn als einen Freund]. 

h. *Ich betrachte [ihn als ein FreundJ. 
wird [ als ein Freund] belrachtet. 

d. * Er wird [ _ als einen Freund] betrachtet. 

(103) 1St wie Vater. 

b. Sie liebte ihn wie einen Vater. 

c. * Sie Iiebte ihn wie ein Vater. 

L'unica eccezione ~ rappresentata dai casi in cui il verba epislemico richiede la preposizione fUr, 
cbe assegna il caso accusativo al complemento predicativ~: 

(104) a. 
b. 

c. 

Wir halten [seine Wone fiir einen wesentlichen Deitrag]. 
Seine Wane wurden [_ fUr einen wesentlichen Beitrag] gehalten. 

*Seine Worte wurden fUr wesentlicher geha.lten. 

La frase subordinata pub anche contenere una struttura passiva, come mostra 
la prcsenza sintagrna preposizionale inlrodoHo da Si noli pero il verbo 
rimane all'infmito, e l'ausiliare del passiv~ werden non e ammesso: 

(105) a 
b. 

Peter Hult [den Computer Hans reparierenj. 
*Peter laBt (den Computer von Hans reparicrt werden]. 

Il verbo lass en una variante sia con i transilivi che con quelli 
intransitivi: nel primo caso, il soggetto di lassen e semanticamente il complemento 
oggetto del verba subordinato, nel secondo, il soggetto e il pronome pleonastico 
es: 

(106) a. 
b. 

(107) a. 
b. 

Katzen lassen sich leicht streicheln. 
Die TOr sich nicht schlieBen. 

Hier laBt es sich gut arbeiten. 
Hier laBt si ch leben. 
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Si osservi che per alcuni pari anti, es pub mancare in frasi come (l08), corrispondenti a (107): 

(108) a. 
b. 

%Dort liillt gut tanzen. 

%Bei dieser Bezahlung laBt sich gut arbeiten. 

Anehe in italiano, verbi causativi fare e arnmettono una costruzione media. 
Poiche non ha una costmzione passiva una costruzione media i verbi. 

intransitivi (vedi sopra (65b) e (92», solo un verbo transitivo ~ compatibile con la costruzione 
causativa: 

(109) a. 
b. 

(110) 

Questa minestra si fa mangiare. 

Questo romanzo non si lascia leggere. 

*Qui si fa dormire bene. 
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IL SINTAGMA 

Il sintagma nominale pub apparire in varie fonne. Vediamone alcuni esempi. 

A) Il sintagma nominale pub esse re costituito dalla sola testa nominale al 
singolare (1) 0 al plurale (2). in posizione di soggetto (l/2a), di complemento 
oggetto (l/2b) 0 di complemento di preposizione (l/2c): 

ein Gemisch aus 
Kinder bekamen Milch. 

aus Baumwolle. 

sind Nadelbaume. 
b. Wir haben Pilze gesucht. 
c. Ich bin mit Freunden ausgegangen. 

In 8.1. verranno prese in considerazione le condizioni che regolano la sintassi 
dei nomi senza articolo 0 con articolo non realizzato. 

nominale pub essere 
(3) 0 da una comhinazione 

Quadrat ist ein Viereck. 
Garten stehen zwei / 

Diese Glaser sind 

testa nominale preceduta 
determinanti (4): 

Obstbaume. 

d. Jeder Mensch ist sterblich. / Alle Menschen sind sterblich. / Beide 
Eltern sind gestorben. 

e. Es gibt noch etwas Milch im Kuhlschrank. 
f. SoIche Glaser sind teuer. 

(4) a. Ein solches Haus ! SOIch ein Haus muS teuer sein. 
zwei Glaser ! Zwei 

/ ?Beide diese Glaser 
Glaser / Die beiden 

diese vielen Bucher 

mussen teuer sein. 

sehmutzig. 
werden. 

in esame alcune determinanti, in particolare 
le loro proprieta combinatorie, che appaiono piuttosto complesse se si 
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considerano i dati in (4). 

Il sintagma nominale pub 
un altro nominale, 

come in introdotto 
postnominale, come in (6): 

(5) a. meines Vaters Haus 
b. das Haus meines Vaters 

a. von meincm Vater 
b. auf dem 

testa nominale modificata 
OPII,I,,"C'n (pre 0 postnominale) 

in questo solo 

La distribuzione dei vari complementi nominali all'interno del nome sara 
l'argomento di 8.3. 

Il sintagma nominale pub costituito 
seguono 

testa nominale preceduta 
uno 0 piu aggettivali eventuali 

(7) a. 
b. 
c. 

eine (sehr) schone Frau 
eine (sehr) schone deutsche Frau 
seine letzten drei wichtigen Erfindungen 

8.4. verranno discusse le J."",1}111La. di combinazione di 
aggettivi nome che modificano. 

classi di 

E) Inoltre i nominali possono essere seguiti da una frase complemento, 
come in (8), 0 da una frase relativa, come in (9): 

a. 
b. 

Tatsache, daB 
Hoffnung, fruh 

arbeiten muB 
Hause zu 

(9) der Mann, mit dem du gesprochen hast 

Le frasi complemento di un nome non saranno trattate. Le frasi relative sono 
l'oggetto del 

8.1. I sintagmi nominali senza articolo 

Tra i nomi che possono apparire senza articolo troviamo i nomi propri (8.1.1), 
alcuni nomi (8.1 con interpretazione generica partitiva 

plurale (8. 
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8.1.1. I nom; propri 

I nomi propri, come Hans, Maria. eec., possono essere introdotti da un articolo 
con la funzione di disambiguare iI caso: 

(10) a. Hans I HANS liebt Maria. 
BANS liebt Maria. 

non marcata 
il soggetto 

(lOb) non e esclusa. 
l'interpretazione di 

Hans (con 0 senza 
se l'interpretazione 

l'articolo den da a Ham 

Inoltrc, rarticolo e sempre usato davanti ai nom1 propri in alcuni dialctti 
del tedesco (ad es. in bavarese), come anche in italiano settentrionale (efr. la 
Maria, il Gianni). 

La distribuzione dell'articoIo davanti ai nomi propri in tedesco e simile 
all'italiano anche per quanto riguarda la disambiguazione dei tratti 
grammaticali. In italiano l'articolo non ha tratti di caso, ma solo di genere. I 
nomi che non sono marcati per genere (cioe i cognomi) sono preceduti 
dal1'articolo femminile qualora riferiscano ad una persona di sesso femminile. 
Nel ad una persona di usano senza articolo. 

genere non marcato: 

( sentito cantare (*il) Pavarotti 
(den) Pavarotti an horen. 

sentito cantare *(la) Callas 
d. lch habe die Callas an der Scala singen horen. 

In tedesco (lIb) con l'articolo e piu accettabile dell a corrispondente italiana in 
(1 la) perche in tedesco l'articolo esprime il caso che non pub esse re altrimenti 
espresso suI nome proprio. 

Si noli qui che e l'uso ad opera re una distinzione asimmetrica Ira maschile e femminile in italiano 
e non la silllassi, che permetterebbe di usare l'articolo in clltrambi i casi. 

(12) a. 

dei. nomi propri di 
circostanze contraffattuali) 

riferisce sempre alIa persona 
nome Maria "in tutti 

dire (12): 

Se Maria non fosse Maria, ... 
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b. Wenn Maria nicht Maria ware, ... 

(12) e accettabile se si intcnde "se Maria non avesse sue caratteristiche 
peculiari, ad es. non fosse bionda, 0 simpatica, ecc." Ma allora la second a 
ricorrenza di Maria in (12) non fa riferimento alIa persona di nome "Maria", 
ma sta per "cib che distingue Maria daI resto del mondo". 

questo i propri sono mai plurale, meno che non 
siano trattati come norni comuni: 

(13) a, 

(14) a. 
b. 

Conosco due Marie. 
Le Mane che conosco io sono simpatiche. 

lch kenne zwei M arias. 
Die Marias, die ich kenne, sind alIe nett. 

Le frasi 13/14a) hanno un'iJ1tcrpretazione diversa corrispondenti al 
singolare in (15/16a) e sembrano invece avere un'interpretazione parallela a 
(l5/16b). Si noti che l'interpretazione (15/16b) pub esse re riprodotta al 
singolare trattando appunto name proprio Maria nome comune e 
facendolo precedcre un articolo indefinito: 

(15) a. 
h. 

(16) a. 
b. 

Conosco Maria. / *Conosco Marie. 
Conosco una persona I due persone di nome Maria. 
Conosco una Maria, 

Ich kenne Maria / *Ich kenne Marias. 
lch kenne eine Person I zwei Leute, die Maria heiEt / heiBen. 

Solo aggettivi attributivi possono modincare un proprio. nome 
proprio mantiene l'interpretazione rigida, ma l'aggettivo attributivo pub essere 
negato senza contraddizioni semantiche 0 pragmatiche, mostrando di non far 
parte del proprio. es. e dire se vecchio 
Mario fosse se if vecchio Mario fosse 

Se l'aggettivo precede il nome, sia in italiano sia in tedesco viene inserito 
un articolo, come in (17a) che contrast a con (17b). In italiano, ma non in 
tedesco l'aggettivo seguire il nome. Se questo si l'articol0 manca 
(17c). entrambe lingue trova anche una costruzione appositiva con 
l'articolo che precede l'aggettivo e segue il nome proprio (l7d): 

(17) a. 

c. 
d. 

la dolce Inna / die sii Be Irma 
/ *siH\e Irma 

Irma I *Irma 
Irma la dolce / Irma die SuEe 
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(17b) e al vocativo non in altre 
al vocativo l'articolo non 
e 8.2.). 

mai, neanchc i nomi 

147 

Si noti che in inglese il corrispondente di (l7b) e l'unico ordine possibile: sweet Irma. 

(18) a. 
b. 

elemento nome proprio, 
appositiva 5.3.): 

Maria, che conosco gUt da molto tempo, e simpatica. 
Maria, die ich schon seit langem kenne, ist nett. 

in italiano 

Una frase rclativa restrittiva, invece, non e ammessa se non caso in cui 
nome 

(19) a. 
b. 

sia interpretato come name come in 

Die Maria, die ich kenne, kommt aus Italien. 
La Maria che conosco io e italiana. 

La frase dal nome proprio da pausa, mentre 
quella in non 10 e. rappresentato graficamente italiano dalla 
presenza in (18) e assenza in (19) di una virgola. 1noltre in (18) l'articolo 
davanti al nome proprio e assente, mentre e presente in (19). (Sulla diversa 
interpretazione delle frasi relative restrittive e appositive, cfr. cap. 5.) 

8.1.2. I senza articolo singoiare 

A) Nomi massa 0 astratti usati con interpretazione generica. Per 
interpretazione "generica" intendiamo il riferimento ad un "tipo" (ad es. illatte 
in generale) che contrasta con iI riferimento ad un'entitii esistente 0 definita nel 
discorso una certa di latte) , contrasto e pili per i nomi 
al pluraJe . 8.l.3A). 

I nomi singolari con interpretazione generiea possono essere usati senza 
articolo sia in posizione di complemento oggetto (20a), sia in posizione di 
soggetto (20b): 

(20) a. 
b. 

Kind trinkt o Milch. 
Salz ist ein AblagerungsprodukL 

Questo contrast a nettamente con l'italiano in cui un sintagma nominale con 
interpretazione generica deve sempre avere I'articolo determinativo: 
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a. bambino beve volentier it laUe *0 
b. 11 sale I *0 sale e un prodotto di sedimentazione. 

la presenza obbligatoria dell'articolo in italiano, possiamo pensare che in 
tedesco la posizione di articolo sia presente e occupata da un articolo non 
realizzato che indichiamo con 0 da ora in poi. 

B) Nomi massa usati con interpretazione partitiva. Per interpretazione 
"partitiva" intendiamo il riferimento ad una quantita non specificata deU'entita 
indicata nome. (efr. anehe 8.1 La quantita esserc specifieata dalla 
presenza di un quantificatore indefinito (cfr. 8.2.4.). 

I nomi con interpretazione partitiva si possono trovare solo in posizione 
complemento all'accusativo 0 di complemcnto di preposizione. sia 

in tedesco. sia in itaUano: 

a. 
b. 

Johann trinkt o Kaffee ohne 0 Zucker. 
Gianni sta bevendo 0 caffe senza 0 zucchero. 

posizione di soggetto e problematica per nome massa con interpretazione 
partitiva sia in italiano sia in tedesco: 

a. 11 latte *0 Latte e in frigorifcro. 
b. Die Milch I *?0 Milch ist im Kilhlschrank. 
c. . ..• daB die Milch / *?0 Milch im Kiihlschrank ist. 

Data la presenza dell'articolo in posizione di soggetto. supponiamo che in 
posizione di complemento oggetto la posizione di articolo sia presente e 
occupata dall'articolo non realizzato 

A) e B) riguardano i nomi massa. cioe nomi che fanno riferimento ad entita 
tipi di entita) numerabili. R lspetto alIa possi bilita apparire senza 

articolo essi si comportano come i nomi numerabili al plurale (cfr. 8.1.2. ai 
sottoparagrafi indicati sopra). 

C) Possiamo trovare nomi singolari senza articolo in posizione predicativa 
dopo una copula (24a) 0 dopo la preposizione als (24b): 

(24) a. 
b. 

Sie ist I wird Lehrerin. 
Sie arbeitet als Lehrerin. 

Si noti che l'articolo indeterminativo impossibile in (25a) diventa obbligatorio 
quando il nome predicato e modificato da un aggettivo come in (25b): 
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(25) a. Sie ist (*eine) Lehrerin. 

b. Sie ist *(eine) gute Lehrerin. 

I nomi massa in posizione predicativa, invece, possono mancare dell'articolo 
indeterminativo anche se sono modificati: 

(26) a. Kélsch ist (ein) Bier. 

b. Kòblsch ist (ein) gutes Bier. 

D) Possiamo trovare nomi singolari senza articolo nell'uso vocativo: 

(27) a. Komm, Vater / mein liebes Kind! 

b. Kommen Sie, verehrter Herr Professor! 

Come è evidente in (27), al vocativo la presenza di un aggettivo non comporta 

l'introduzione di un articolo. 

L'assenza di articolo al vocativo dunque è da interpretare in modo diverso 
dall'assenza di articolo che abbiamo visto negli altri casi. AI] vocativo non è 
presente alcuna posizione per l'articolo. Non c'è quindi ragione di ammettere 

la presenza dell'articolo non realizzato 9. Cfr. anche il commento a (17b) 

sopra. 

E) Si trovano nomi singolari senza articolo in molte espressioni idiomatiche: 

(28) a. Fr holt Atem. 

b Er hat Angst / Mut, Hunger / Durst, ecc. 
c. von Bedeutung, aus / vor Freude, mit Miîhe, ecc. 

d Art und Weise, Mann und Frau, weder Fisch noch Fleisch, von 
Haus zu Haus, ecc. 

In tutti i casi in (28), se il nome è modificato da un aggettivo, un articolo 
determinativo o indeterminativo diventa possibile o addirittura obbligatorio 
(cfr. 8.2). 

Si noti che la presenza di una preposizione favorisce l'assenza dell'articolo anche in italiano, cfr. 

con gioia, di casa in casa. In italiano manca l'articolo anche in espressioni locative con un'inter- 

pretazione particolare del nome, che potremmo definire come "saliente" nel discorso, cfr. a scuola 

/ teatro, in chiesa / ufficio. A scuola | In ufficio significa “nella propria scuola", "nel proprio 

ufficio”. Questo uso dell'articolo 4 non è presente in tedesco: cfr. zur Schule, ins Theater. Si noti 

però che la preposizione articolata (cfr. 8.2.2.) è obbligatoria in questo caso. Zu der Schule 

corrisponde in qualche modo all'italiano alla scuola. Il mancato uso della preposizione articolata 

in tedesco, così come il mancato uso dell'articolo % in italiano, fa sì che si perda l'interpretazione 
di "salienza" del sintagma preposizionale.
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8.1.3. articolo al plurale 

A) I al plurale possono 
come all'inglese (29b). no me plurale senza 
articolo non pub avere interpretazione generica, e in posizione di soggetto e 
agrammaticale in qualunque tipo di interpretazione, come si vede in (29c): 

(29) a. 
b. 
c. 

Le 

daB [0 Elefanten] wertvolle Z1i.hne haben. 
[0 Elephants] have valuable theeth. 
*[0 Elefanti] hanno denti pregiati. 

hanno un'accettabilita in (30) con i nomi 
lingue. In tedesco si interpretazione generica 

in un dall'articolo, come l'interpretazi one 
elefanti specifici. 

diversa da quella 
e l'unico modo di 

generic a e corretta solo se 
(n segno l'interpretazione 
rilevante per la nostra discussione). In italiano (30c) 
esprimere l'interpretazione generica: 

(30) a. 
b. 
c. 

daB [die Elefanten] wertvolle Z1i.hne haben. 
~[The elephants] have valuable theeth. 

[Gli elefanti] hanno denti pregiati. 

tedesco, un sintagma nominale con interpretazione 
pub avere (30a) l'articolo. ii) In 

'ULna"I..< generica obbUga dell' articolo (29b), mentre 
in (30b) ci obbliga defmita (cioe 

"gli discorso). iii) In nomi generici devo-
no avere obbligaloriamente l'articolo, come mostra l'agrammaticalita di (29c). 
n tedesco, dunque, rappresenta una situazione interrnedia tra l'italiano (articolo 
obbligatorio nei nomi generici) e l'inglese (articolo impossibiJe con i nomi 
generici). 

La presenza 0 assenza dell'articolo nei nomi generici in tedesco, tuttavia, 
non e arbitraria. Si osservino le frasi in (31): 

(31) 

Per 

Dinosaurier] dabei 
Dinosaurier] dabei 

l'articolo, come in (31b). 

pue solo avere 
per estinguersi). 

soggetto deve avere 
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La differenza tra le frasi in (29a) e in (30a) e quelle in (31) consiste nel 
di verba, verbo di (29)-(30) e verbo (ingL "kind-level") 

il verbo in (31) verbo fase" "stage-level"), Un'altra 
differenza correlata tra i due tipi di frase e nel riferimento temp orale del verbo. 
(29)-(30) hanno un contesto temporale generico (il presente in questo caso non 
csclude che propricta, sussistita nel passato, continui sussistere nel 

Le frasi (31) invece hanno contesto (indicato 
inequivocabilmente dall'avverbio dabei). 

In tedesco. i sintagmi nominali senza articolo possono essere interpretati 
come generici solo in un contesto modale generico e quando sono soggetto di 

verbo "di . I nominali scnza articolo in tedesco non possono 
ad un ("kind"), contrarlo in Per rifelire ad un 

i nomi tedeschi. parallelamente a quelli italiani. devono avere l'articolo 
determinativo. come in (31b). 

sintagmi nominali senza articolo con partitivll 
hanno 10 stesso comportamento sintattico dei nomi massa con ioterpretazione 
partitiva (visti in 8.1.2.B). 

a. leh mochte [0 kaufen, 
b. . ..• daB hier [0 Biicher] gekauft werden. 

tedesco italiano e 
,,,,,,-,'v.>,,v. i nomi partitivi articolo esclusi 
confronti infatti (32b) con (33b): 

(33) a. 
b. 

Domani comprero [dei / 0 Iibri]. 
Domani saranno venduti *0 Iibri] 

8.2. I determinanti 

Gli aTlicoli 

in italiano, ma non 
funzione soggetto. 

La presenza di un articolo pub avere ragioni interpretative (semantiche) 0 

grammaticali (si ntattiche) , 
Parallelamente a accadc italiano, l'articolo detemlinativo 

tedesco pub indurre interpretazione definita (che riferisce ad un entita 
esistente e nota). come nella seconda frase di (34a). oppure "generic a di tipo". 

in (34b), comesi vistosopra (31b): 

(34) a, lch ha be gestern zwei Manner und eine Frau kennengelernt Die 
Frau ist aus Deutschland. die Manner sind aus Italien. 
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b. Die Dinosaurier sind ausgestorben. 

In (34a), la prima frase serve da contesto alla second a e potrebbe mancare se 
contesto fosse noto ai la convcrsazione. Nella frase 

i nominali riferiscono 
donna esistono gia nell'universo discorso e 

identificati. In (34b), invece, la presenza dell'articolo fa SI che il nome 
Dinosaurier riferisca al tipo "dinosauri" e non a dinosauri gia determinati dal 
contesto. 

differenza COll liltaUano e stata notata 1.3. nei nomi 
un verba "di 

troviamo semprc 
. J n tedesco contesto si 

detenninativo. ((35)=(29)): 

interpretazione 
sempre l'articoio 

(35) a. 
b. 

... , daB [0 / *d.ie Elefanteo] wertvolle Zahne haben. 
[Gli / *0) elefanti haooo denti pregiati. 

soggetto 
italiano 

Anche indeterminativo in tedesco una distribulione parallela 
quella che trova in italiano. pub trovare infatti con interpretazione 

esistenziale corrispondeme dcll'interpretazionc partitiva nomi 
numerabili al singolare), questa interpretazione riferisce ad entita esistenti ma 
indefinite (non note), come in (36): 

suche ein Buch, ich im Zug kann. 

(36) l'interp retazi one esistenziale di Buch e tra 
un'interpretazione esistenziale non-specifica corrispondente a "ein beliebiges 
Buch" e un'interpretazione esistenziale specifica, corrispondente a "ein 
bestimmtes Buch", proprio come il suo corrispettivo italiano. 

L'articolo indeterminativo pub anche avere interpretazione generica 
come in (37): 

Facharbeiter eine gute Allgemeinbildung 

In (37) l'interpretazione di ein Facharbeiter e parallela all'uso generico 
dell'articolo determinativo al singolare (der Facharbeiter) 0 al plurale (die 
Facharbeiter ... ), oppure dell'articolo Facharbeiter mi4ssen ... ). 

L'articolo determinativo, e inserito ragioni come 
in (38), dove appare per realizzare un caso morfologico obliquo (genitivo 0 

dativo): 

(38) a. 
b. 

Ich ziehe Kaffee dem Tee vor. 
Zubereitung Kaffees 1st schwierig. 
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In (38) gli articoli nei casi obliqui (dem in dem Tee e des in des Kajfees), sono 
obbligatori sebbene l'interpretazione generica dei sostantivi che introducono 
permetterebbe l'uso dell'articolo 0 data che ci troviamo in un contesto 
temporale generico (efr, 8,l.2A), 

Si noti che in (38b) il nome Kaffees e flesso con morfologia di caso (genitivo) come c tipico dei 
nomi maschili e neutri con flessione forte, Questa marca di genitivo suI nome, tuttavia, non sembra 

esprimere il caso genitivo sint.agma nominale. Qualora 
invece, malgrado questo 

flessione debole sull'aggettivo 
un marcatore di caso forte. 

Zubereitung [0 guten Kaffcesl 

l'articolo diventa opzionalc. 
ad un livello di astrazlo11C 

singolare e I'unico caso in 
preceduto da un detenninante 

schwierig. 

Se I'aggettivo manca come in (38b). invece. il marcatore di caso astratto non e segnalato. Il caso 
deve essere realizzato dunque sull'articolo. 

Si noti cbe, a volte, la presenza di un aggettivo rende. al contrario, obbligatoria la presenza 
di un articolo. come e stato notato nel caso dei nomi in posizione di predicato in 8.1.2.C). 

8.2.2. Le preposizioni articalate 

in tedesco, nel caso 
ottiene una preposizione 

del1'articolo e mantenuta, in 
dcsinenza dell'articolo 

= zum, zu + der = 
puramente 

sintattiche con il fenomeno parallelo in italiano. 

sia preceduto da 
mentre in italiano 

la radice d- e cio che 
di numero, genere 

ins, in + dem = im, 
sono alcune differenze 

A) 11 fenomeno e molto menD produttivo in tedesco che in italiano, In tedesco 
solo alcune preposizioni e alcune forme dell'articolo si possono combinare per 
formare una preposizione articolata, ad es. bei + dem = beim. ma non bei + 
den = *bein e bei + der = *beir. In italiano invece dipende dalla preposizione. 
Alcune si combinano obbligatoriamente con l'articolo (es. di, del, dello, della 

mai (es. dietro ill ! le). 

differenza che in 
dirnostrativo (es. das Buch 

combina mai con una 

treffen uns am Eingang 

essere accentato 
con accento di 

efr. (40a)-(40b): 

b. Wir treffen uns an dem Eingang des Bahnhofs dort driiben. 
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prcposizione articolata e riducibili ai casi 
in cui di accent are neHe frasi fatte in 
(41a) sostantivati in (4 l'art.icolo fa parte di un 
nome (41c). In tutti questi determinativo non 
ha funzionc (semantica) ma sintattica (quell a di 
segnalare il case obliquo). Per questo non pub avere accento di paro1a: 

(41) a. 
b. 
c. 

8.2.3. 

Sia in 

am Leben bleiben, ans Werk gehen, beim Wort nehmen, ecc. 
beim Essen, zum Lernen, (die Freude) am Tanzen, ecc. 
am Rhein, im Sudan, im Fernen Osten, ecc. 

possessivi 

tcdesco, il possessi vo come un aggettivo in 
gcnere, numero e, in il sostantivo che 
che e posseduto, mein Freundin, meine 

Freunden, meine Freundinnen. In tedesco. il possessivo ha sempre 
declinazione forte (con morfema zero al m. e al n. sing.): mein Freund, mein 
Buch, meines Freundes, meines Buches, meinem Freund, meinem Buch, 
meinen Freund, mein Buch. 

A differenza dell'italiano, i possessivi di terza persona concordano per 
genere e numero anche con il possessore (m. I n. sing. se in Freund, seine 
Freull din , I n. I f. pl. ihr Freund. Inoltre, al pari 
degli in tedesco, i possono mai essere 

Freund rnein, *die Data l'impossibilita 
postnominale, ammcsso il sintagma 

nel case in cui determinante: jene 
Freundin Freundin von rnir, che in italiano: cfr. 
*questa arnica di me, vs. questa arnica rnia. 

I possessivi sono in distribuzione complementare con tutti i determinanti, 
tranne che nel case del quantificatore alle (42c), e in alcuni casi particolari con 
il dimostrativo (42d): 

(42) a. 
b. 

*jene meine Freundin 
*eine meine Freundin 

Nel 
declinazione 
dat. diesem 

Freunde 
HlIDde 

determinante, 
I acc. dieses rneill 

Land, ecc. 

hanno sempre 
rneines Landes, 
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8.2.4. I quanlificatori 

Le espressioni di quantita come vieie, einige, aUe, ecc. sono spesso trattate 
erronearnente come una classe parallela agli articoli. Anche se questo rende 
conto dell'apparente distribuzione complementare tra queste due classi di 
elementi prenominali, come si verifica con einig in (43), tuttavia, alcuni di 
questi elementi possono apparire in prima posizione di sintagma nominale 

determinativo (44c), possono apparire come 
ore:ceclutl dall'articolo determinativo, (45b): 

(43) 

(M) a. alle Kinder 
b. *die allen Kinder 
c. all( e) die Kinder 

(45) a. viele Kinder 
b. die vielen Kinder 
c. die Kinder 

n di (Ma). In italiano 
IUlli richiede la alticolo determinativo 

Per contraslO Ira italiano e tedesco dall'osservazione fatta a proposito 
delle preposizioni articolate secondo la quale in tedesco l'articolo alOno tende ad incorporarsi alla 
preposizione che 10 precede, qualora la parola risultante rispetti le regole generali della morfologia. 
In queslO caso sia il quantificalOre sia l'articolo hanno morfo!ogia forte, sono cioe flessi per genere, 
numero, e caso. 11 quantificalOre e l'articolo sono fusi in un unico elemento, ad esempio all + die 
= alle, alt + der = alter, all + das = aUes, eec. 

La presenza fOlmale anche se non realizzata dell'articolo detelTI1inativo in presenza del 
quantificalOre alle e confelTI1ata dal fano che l'aggettivo che segue il quantificatore aUe ha 
morfologia de bole come se fosse comunque preceduto dall'articolo detelTI1inativo (46a,b) e non 
morfologia forte (46c) come negli altri casi in cui e preceduto da un quantificatore (cfr. (48) sotto): 

(46) 

Si l'articolo e presente, come 
alcuna fiessione. 

quantificatore puo avere forma 

11 diverso comportamento sintattico delle espressioni di quantita viste in 
(43 )-( 45) pub essere descritto efficacemente se si arnmettono due classi: quella 
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dei "quantificatori" veri e propri (d'ora in avanti semplicemente quantificatori) 
che selezionano un intero simagma nominale come loro complemento, e quella 

"aggettivi di quantita". 
I quantificatori si dividono quantificatori definiti 0 "universali" (alle 

beide) e indefiniti "esistenziali" (viele, wenige. e i 
numerali). I primi selezionano un sintagma nominalc definito, con articolo 
determinativo. I secondi selezionano un sintagma nominale indefinito con 
articolo nullo e interpretazione partitiva (cfr. S.1.2.B) e S.l.3.B». (47a) e (47b) 
dunque hanno la stessa struttura. La sola differenza e che in (47a) l'articolo e 
opzionale per ragioni espresse sopra, memre (47b) l'articolo nullo 

il nominale che introduce interpretazionc partitiva: 

(47) a. 
b. 

alle [diese / 0 schonen Kinder] 
einige [0 schone Kinder] 

L'aggettivo segue alle (47a), indipendentemente dalla prcsenza 
delTarticolo, llessione debole, proprio come l'articolo fosse 

caso. che segue einige in (47b). invece, ha 
come accade nel nomi indefiniti. 

Viele, wenige, ganz, e i numerali possono anche funzionare da aggettivi 
di quantita. In questa funzione sono preceduti da un determinante definito 
(articolo, aggettivo possessivo 0 dimostrativo) e non selezionano il nominale 

precedono 10 modificano, pari di 
preeeduti da determinante 
morfologia come altri sono 
flessi (48b): 

(48) a. 
b. 

alle diese vielen Kinder 
alle B iicher 

sono inoltre espressioni quantita che funzionare solo da 
aggettivi, come ganz, cfr. die ganzen Kinder slnonimo di alle Kinder. E ci 
sono espressioni di quantita che possono funzionare solo da quantificatori, 
come einige in (43). 

5. Le forme pronominali determinanti 

A) A differenza dell'articolo italiano, che e sempre proclitico, e non pub essere 
pronominalizzato, l'articolo tedesco pue avere accento di parola autonomo e 
pue funzionare da pronome dimostrativo, con 0 senza particella deittica, come 

(49a), da di ripresa Vorfeld (49b) pronome (49c): 
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nehme das (da) und d~lS 
Freundin, die kenne 

den du gesehen Vater. 

La dell'articolo (d'ora d- per brevia!.) non 
e identica alia forma non corrispondente. 
genitivo singolare (m. I n. dessen. f. deren I derer) e plurale (deren I derer) e 
al dativo plurale (denen) la forma pronominale e bisillabica, mentre l'articolo 
e sempre monosillabico (gen. m. I n. sing. des, gen. f. sing. der. gen. pI. der. 
dat. pI. den). 

Si puo ricondurre la diversita morfologica ad una diversita strutturale. 11 
tedesco mostra di avere sia un articolo determinativo, che viene inserito per 

o semantiche, ma accompagnato da un altro 
come e il caso dell'articol0 sia il pronome 

cOITispondono pronomi della sua funzionc. 
strutturale evidente e chc non e mai seguito 

ammettere pero che name non realizzato. 
pronome una struttura come [d- l'articoIo non e strutturato 
intemamente. 

L'ipotesi che il nome sia presente anche se non realizzato spiega il fatto 
che tutti i modificatori e i compIementi del nome sottinteso possono essere 
presenti: 

(50) a. der rote Pulli => der rote 

pronome "forte" e 
(cfr. 3.3.4.). In (51) 

mezzo alIa sequenza 
l'ordine non marcato 

pronomi atoni "nominativo - accusativo - dativo" e perfettamente accettabile 
con i pronomi d-. L'ordine inverso "dativo - accusativo" e impossible con i 
pronomi deboli, ma accettabile con i pronomi d- in (52): 

(51) a. 
b. 

... , daB er sie ihm gegeben hat. 

. .. , daB der die dem gegeben hat. 

er ihm sie gegeben 
der dem die gegeben 

B) possessivi, i dimostrativi possono essere usati 
come Ncll'uso pronominale quantificatori hanno 
morfologia piu ricca di queIla che hanno nell'uso di determinanti: mein Pulli 
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:::::) 

eec. 
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Geschenk :::::) meines, all 

pronorninale i possessivi LJV,,"'HIV 

determinativo. caso hanno 
deines ecc. 

vielBrot:::::) vieles, 

preceduti dall' articolo 
meiner / der meine, 

I quantificatori con la forma pronominale possono apparire in costruzione 
discontinua rispetto al sintagma nominale che modificano (cfr. cap. 11). Anche 
i dimostrativi e i possessivi possono apparire in questo tipo di "dislocazione 
a sinistra" (cfr. 3.1.2.): 

(53) a. 

8.3. 

Die Kinder hat der Lehrer gestern alle gelobt. 
der Lehrer gestern 

kenne ich nur diese. 
werden nur meine / die ","Hum 

corn plern enti preposizionali 

Gli argomenti di un nome possono essere 0 al genitivo 0 introdotti da una 
preposizione. La preposizione pub essere von, che spesso e intercarnbiabile con 
un genitivo, come in (54a,b), oppure un'altra preposizione dipendente dal tipo 
di nome che precede, come in (54b,c): 

(54) a. die Invasion von Polen 
Invasion Polens 

in / nach Polen 
auf Polen 

In i sintagmi preposizionaH da von, nach, aut, 
esprimono i1 paziente dell'azione espressa dal name. n genitiv~ e i sintagmi 
preposizionali introdotti da von e durch possono esprimere anche un agente, 
come in (55): 

(55) a. 

b. 

der Uberfall von den deutschen Truppen auf die polnische 
Grenzstadt 
der Uberfall der deutschen Truppen auf die polnische Grenzstadt 

auf Polen durch Truppen 

non marcato delle 
sintagma preposizionale 

quello in (55c) in 
"'LJ',J,)lLJ.U'Ua.lv introdotto da durch segue 

dato in (55a,b) in cui 
von 0 al genitivo 

espresso dal sintagma 

Altri ordini sono possibili. Nel caso in cui entrambi gli argomenti del 
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nome si trovino in posizionc postnominale, J'argomcnto piu "pesantc" (cioe 
composto da parole) tende seguire queUo leggero. Si confronti 

(55a) con (56a,b) e (55b) con (56c,d): 

a. der Uberfall van den deutschen Truppen Polen 
b. der Oberfall auf Polen van den deutschen Truppen 
c. der Uberfall Hitlers auf die polnische Grenzstadt 
d. *der Uberfall auf die polnische Grenzstadt Hitlers 

L'OI'dine "agente - paziente" e sernprc amrnesso (cfr, (56a,c)) ma 1'ordine 
inverso e possibile l'agente e piu pesante del paziente, come in Se 
invece l'agente e solo un name proprio non pub seguire il paziente (56d). 

n genitivo pua cssere prcnominaIe 0 postnominale, mentre tutti altri 
complement! preposizionali sono postnominali: 

(57) a. 
b. 
c. 

lIitlers OberfalI auf Polcn 
*von Hitler Uberfall 
*auf Polen Uberfall 

n genitiv~ prenominale e con qualunque determinante incluso 
il quantificatore aUe (58a-c), e invece ammesso se precede un numerale (58d): 

a. (*die(se)) lohanns (*die(se) Kinder 
b. (*alle) Johanns Kinder 
c. Marias (*vielen) Kinder 
d. Johanns drei Kinder 

L'effetto di agrammaticalita produce il genitivo prenominale in (58b,c) non 
pub essere spiegato ammettendo semplicemente che genitivo prenominale 
occupa la posizione dell'articolo determinativo. Infatti alle pub precedere i 
possessivi, dimostrativi e articoli determinativi, aUe diese I meine I 
die Buchu; e i numerali possono seguirli, efr. diese / meine / die drei Bucher, 
come e stato notato in 8.2.4. sopra. 

Un'altra restri7ione sulla ricorrenza genitivo prenominale e la 
scguente. II genitivo prenominale e costituito preferibilmente da un nome 
proprio 0 da un appellativo di parentela (Vaters, Mutters) senza articolo (59a). 
Si noti inoltre che questo tipo di nomi, femminili hanno desinenza -s 
al genitivo, che e invece tipica del maschile e del neutro. L'accettabilita 
diminuisee con il crescere del numero di elementi che compongono il sintagma 
nominale genitivo, La sequenza "articolo + nome" solito accettata (59b). 
Con l'aumentare degli elementi a sinistra del nome al genitivo la stile diventa 
piu alto (59c): 
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(59) a. 
b. 
c. 
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[[Marias] Kinder] sind nett. 
[[Des Vaters] rote Finger] zahlen Geld auf den Tisch. (KM38) 
DaB die Sonne frtiher ganz anders schien als heutzutage, scheint 
belegt durch [[aller lilteren Leute] Erinnerung]. (KM79) 

Oli esempi contrassegnati da (KM) sono tratti dal Romanzo di Christa Wolf Kindheilsmusler, 
Dannstadt:Luchterhand e si trovano discussi in Marillier (1992). 

La sequenza e inaccettabile se si aggiunge al genitivo un complemento 
postnominale preposizionale (60a). Risultati piu accettabili da invece un 
complemento al genitivo (60b): 

(60) a. 
b. 

*[[meines Onkels [aus Wiesbaden]] Haus] 
?[[der Mutter [[meines Vaters] Haus] 

Un genitivo prenominale pub essere coordinato con un aggettivo possessivo: 

(61) zu [[[deinem] und [der hilfsbereiten Bibliothekarin]] ungHiubigen 
Staunen] (KM 79) 

11 genitivo prenominale e possibile solo se il nominale al genitivo ha il tratto 
[+animato] (61a) 0 10 acquista per metafora (61b): 

(62) a. 
b. 
e. 

Hitlers Putschversueh 
Deutsehlands Ausgreifen nach China 
*des Tisches Bein 

La posizione prenominale del genitivo e eomunque opzionale e eorrela sempre 
con la possibilita di avere il genitivo in posizione postnominale. 

Si possono trovare due argomenti al genitivo (63a), a patto ehe siano uno 
prenominale e uno postnominale (63b,c). Quello prenominale deve esse re 
l'agente e quello postnominale il paziente, efr. (63a) e (63d): 

(63) a. 
b. 
e. 
d. 

Kolumbus' Entdeckung Arnerikas 
*die Entdeekung Kolumbus' Amerikas 
*die Entdeekung Amerikas Kolumbus' 
* Arnerikas Entdeckung Kolumbus' 

IT genitiv~ prenominale pub esse re pronominalizzato da un aggettivo 
possessivo. La distribuzione e identica. IT genitivo prenominale e l'aggettivo 
possessiv~ possono esprimere sia l'agente sia il paziente se non e presente un 
altro genitivo (postnominale): 
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Kolumbus' Entdeckung 
Amerikas Entdeckung 

Entdeckung 
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tra l'interpretazione in l'interpretazione in (64b). Se 
genitivo postnominale e presente, l'aggettivo pub solo esprimere 
l'agente e il genitivo postnominale solo il paziente, parallelamente a cib che 
accade con il genitivo prenominale in (63): 

(65) a. 
b. 

seine Entdeckung Amerikas 
*seine Entdeckung Kolumbus' 

il paziente se e 

Entdeckung Amerikas 
Amelikas Entdeckung durch 

Entdeckung durch 

sintagma preposizionale 

Alcuni nominali ammettono solo il paziente al genitivo: 

(67) a. der Diebstahl des Gemiildes 
b. *der Diebstahl des Warters 
c. sein Diebstahl 

avere l'interpretazionc di (67b). L'agente 
solo essere espresso nominale introdotto 

DiebstahI del Gemiildes Wiirter 
b. sein Diebstahl durch den Warter 

8.4. G li aggettivi 

In tedesco gli aggettivi sono sempre prenominali. E interessante notare che 
tipi di aggettivi e quello che si verifica 

terribile invasio1le 
en tset:z1 ic he lJberfall 

dell'Albania 
auf Albanicn 

In entrambe le lingue l'aggettivo di modo lerribiLe / entsetzlich precede 
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l'aggettivo che esprime l'agente italiana / italienisch. L'ordine relativo inverso 
degIi aggettivi non e possibile in nessuna delle due lingue. La differenza tra 
l'italiano e il tedesco e che i1 norne appare alla sinistra di alcuni aggettivi in 
italiano mentre segue tutti gli in tedcsco. 

Possiamo derivare il ordine parole nel1e lingue 
supponendo tedesco il rimane nella posizione di mentre in 
italiano il nome si sposta in una posizione intermedia tra i due aggettivi, come 
e indicato in (69a). In questo modo e possibile eogliere il fatto che l'ordine 
relativo degli aggettivi e sostanzialmente 10 stesso in italiano e in tedesco. 
Distinguiamo i) gli aggettivi quantita, viel. ganz, ecc. 
discussi in 8.2.4., gli aggettivi referenziali fanno riferimento Juogo e 
spazio, come dorlig, che non hanno aggettivi corrispondenti in 
italiano; iii) gIi aggettivi qualificativi, come all, frisch. che sono la grande 
maggioranza e includono tra gli altri gli aggettivi di materia, come holzern, e 
i participi presenti e passati (per questi ultimi efr. 7.3.2.); iv) i classificativi, 
come artzUch, kommunal, e gli aggcttivi di ongine come russisch, italienisch, 

nei nomi riferiscono evento possono ricevere il se m antico 
agente, come abbiamo visto in (69): 

(70) a. 

b. 

italiano 

(71) a. 

b. 

diese vielen einstigen hochdekorierten kaiserlichen Offizierer 
quant. - referenz. - qualific. - elassific. - N 

diese wenigen damaligen respektlosen Frankfurter Studenten 
quant. - - qualific. ~ - N 

pub essere stesso: 

questi molti vecchi ufficiali imperiali 
quant.- qual. - N - classific. 
pochi irrispettosi studenti romani 
quant.- - N - origine 

L'italiano tende a preferire la poslZlone postnominale dcgli aggettivi 
qualificativi se manca l'aggettivo di origine: 

(72) a. 
b. 

queU'invasione terribile 
studenti irrispettosi 

In tedesco aggettivi possono avere complemento, segue 0 

precede l'aggettivo se il sintagma aggettivale e in posizione predicativa (dopo 
una copula, ad esempio), come in (73); ma pub solo precedere l'aggettivo se 
il sintagma aggettivale si trova in posizione attributiva (se precede un nome), 
come in (74): 



(73) a. 
b. 

(74) a. 
b. 
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Der Vater ist stolz aur seinen Sohn. 
Der Vater ist aur seinen Sohn stolz. 

*der stolze aur seinen Sohn Vater 
def aur seinen Sohn stolze Vater 

In italiano iI complemento pub solo seguire l'aggettivo. Inoltre un aggettivo 
con deve essere in 0 postnominale: 

e orgoglioso di suo 
e di suo figlio 

orgogloso di suo 
b. *i1 di suo figlio orgoglioso padre 

Si noti, infine, che in tedesco l'aggettivo sia in posizione predicativa (77a) sia 
in posizione attributiva (77b) pub esse re ulteriormente rnodificato da un 
intensificatore. In questo caso il modificatore precede immediatamente 
l'aggettivo e segue il complernento dell'aggettivo: 

(77) Sornmer war zu heW 
fUr uns viel zu heifie 

e di comparazione, 
VV,OU""".H,,y postaggcttivale (77 a). La 

frase comparativa 
appare in posizi onc 

prenominale (77b): 

(78) a. 

b. 

all'aggettivo, se 

Der Schaden war groBer [als [wir zunlichst an genom men 
hatten]]. 
ein groBer Schaden [als [wir vorgenommen hatten]] 





Capitolo 9 

I PRONOMI 

Si distinguono piu tipi di pronomi. In questo capitolo ci concentreremo sui 
pronomi personali e riflessivi. Per le altre classi indichiamo qui di seguito alcuni 
esempi e i capitoli dove essi vengono trattati: 

(1) a. 
b. 

9.1. 

Pronomi dimostrativi (dies-er, -e, -es; der, die, das, ecc.) 
Pronomi possessivi (mein, dein, sein, ecc.) 

inteITogativi (wer, was, 
relativi (der, die, 

8.2.5. 
8.2.5. 
6.1. 
5.1 

A differenza dei nomi propri e dei sintagmi nominali in generale, che possono 
essere interpretati autonomamente, i pronomi hanno bisogno di rinviare a una 
espressione referenziale presente nel contesto linguistico 0 a una persona 0 a un 
oggetto presente nel contesto extralinguistico. I due casi sono esemplificati in (2) e 
(3), rispettivamente: 

(2) 

(3) 

b. 

A: Hai visto Gianni? 
B: No, non I'ho ancora 

Gianni e gia arrivato, ancora visto. 

fratello. (dove lui persona presente nella 
extralinguistica) 

L'ho appena comprato. (dove la si riferisce ad un oggetto presente 
nella situazione extralinguistica) 

9.1.1. I pronami injunzione di complemento del verbo 

In italiano esistono due classi di pronomi, i pronomi forti 0 tonici e i pronomi clitici 
o hanno le stesse proprieta nominale e possono 

posizioni in cui pub nominale, i secondi 
occupare solo una posizione verbo, cui sono cliticizzatL 

differenzia chiaramente pronomi e l'isolamento, 
ad una domanda, in solo la forma forte 

pronome: 
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a. Parlante A: Chi hai visto? 
Parlante B: Lui. 

b. ParI ante A: Chi hai visto? 
*Parlante B: Lo. 

Come si vede in (5) per i pronomi accusativi, in italiano i due tipi di pronomi hanno 
forma diversa per tutte le persone. Due diverse serie pronomi si dcvono 

riconoscere anche in tedesco. sebbene non presentino forme distinte dal punto di 
vista morfologico e non sia cosl semplice individuarle. Poiche, come vedremo, i 
pronomi non sono mai cliticizzati verba tedesco, chiarncremo la scconda sene 
"debole" e non "clitica" (quanto diremo sulla base dei pronomi accusativi vale 
anche per i pronomi dativi): 

(5) FORTI CLmCI FORTI DEBOU 

mich 
te ti dich dich 
lui 10 ihn ihn 

sie 
es 

noi ci uns uns 
euch 

loro li sie sie 
le 

Si osservt che in tedesco, es e l'unico pronome a non avere una forma forte 
corrispondente. I criteri principali sulla base dei quali stabiliamo l'esistenza di due 
classi di pronomi tedesco sono seguenti: 

A) la loro distribuzione, in particolare la loro posizione rispetto ad altri elementi 
della frase, quali avverbi frasali; 
B) la 10ro interpretazione. 

Consideriamo in primo JUDgO la posizione dei pronomi deboli atoni. Essi 
precedono sempre eventuali avverbi frasali presenti nella frase e, se sono pronorni 
accllsativi, precedono anche il complernento indiretto al caso dativo. Occupano 
dunque posizionc di "scrambling" (efr. 

(6) a. * ... , daB ich gestem ihn gesehen habe. 
b. . .. , daB ich ihn gestcrn gesehen 

(7) a. * ... , daB ich dem Hans ihn vorgestellt habe. 
b. ... , daB ich ihn dem Hans vorgestelIt habe. 



Un pronome personale pub seguire un avverbio 0 un complemento indiretto solo se 
~ focalizzato, modificato 0 coordinato: 

(8) a. ... , daB ich gestem llIN gesehen habe . 
b. ... , daB ich gestem nurihn gesehen habe. 
c. ... , daB ich gestem ihn und Maria gesehen habe . 

ich demHans vorgestellt habe. 
ich dem Hans vorgestellt habe. 
ich dem Hans ihn vorgestellt habe. 

si tratter~ piu d.i un bens} di un pronomc 
quello debole. Questa pronome negli esempi 

sostenuta dal fatto che in italiano solo la fonna lui e compatibile con il contrasto, la 
modificazione e la coordinazione, come si vede negli esempi seguenti: 

(10) a. 
b. 

(11) a. 

Maria conosce LVI, non voL 
*Maria LO conosce, non voi. 

Maria conosce solo luL 
10 conosce solo. 

Accuseranno loro stessi. 
stessi accuseranno. 

conosce lui e voL 
*Maria 10 e vi conosce. 

Consideriamo ora l'interpretazione dei pronomi appartenenti alle due classL 
Mentre i pronomi clitici e quelli deboli possono essere usati per riferirsi sia a 
persone che ad anirnali e cose, i pronomi forti si possono riferire esclusivamente a 
persone. Questo si vede chiaramente in italiano, dove la forma clitica 10 pub essere 
usata sia per persone che per cose, mentre il pronome lui si pub riferire solo a 
persone e non ~ percib compatibile con un verbo come comprare: 

invitato. 
comprato. 

invitato lui. 
comprato lui. 

In tcdcsco, l'intcrpretazione del pronomc varia insieme alla sua poslzlone nella 
frase. Nelle posizioni in cui e ammesso solo un pronome forte, esso e grammaticale 
solo con interpretazione umana e dunque compatibile solo con un verbo che 
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garantisce questa interpretazione, come einladen 0 vorstellen: 

(15) a. ... , daB ich gestern IHN eingeladen I *gekauft habe . 
b. 'h' daB ich gestem fun eingeladen *gekauft habe. 
c. ...• daB ich gestern ihn und sie eingeladen I *gekauft habe. 

(16) a. . ..• daB ich dem Hans IHN vorgestellt I *gekauft habe. 
b. daBich dem Hans fun vorgestellt '" gekauft habe. 
c. ...• daB ich dem Hans fun und sie vorgestellt I * gekauft habe. 

Un altro contesto riservato ai pronomi forti ~ la posizione iniziale di frase. il 
Vorfeld, che dunque cbe si riferiscono a case, l'isolamento Cv. 
sopra (4»: 

(17) Thn habe ich eingeladen I *gekauft 

(18) a. 
b. 

Wen hast du gesehen? Thn. 
*Was hast du gekauft? Ihn. den Tisch) 

Un pronome pub riferirsi sia cose che a persone solo neUa posizione che 
ad esempio un avverbio 0 un sintagma nominale al dativo (posizione di 
"scrambling", v. 3.3.4.). nei casi cioe in pUG essere analizzato come debole 
differenza dell'italiano, il pronome debole in questa posizione non ~ adiacente e 
cliticizzato al verbo): 

(19) a. 
b. 

daB ich ihn 
...• daB ich ihn 

gestem eingeladcn J gckauft 
dem Hans vorgestellt I gekauft 

habe. 
habe. 

n pronome es ~ sempre debole, come mostra il falto che non pub essere 
focaliZ7.ato, modificato. coordinato n~ usato in isolamento Cess. (20». Esso apparc 
sempre a sinistra di eventuali avverbi e complemcnti lndiretti. ess. (21)-(22). e non 
pub apparire nel Vorfeld, (23): 

(20) a. * .... daB ich ES gekauft habe. 
b. daB ich nures gekauft habe. 
c. * .... daB ich es und das andere gekauft habe. 
d. *Was hast du gekauft? Es. 

(21) a. daBich gestern es gekauft habe. 
b. . ..• daB ich es gestem gekauft habe. 

(22) a. * ... , daB ich dern Hans es gegeben habe. 
daB ich es dern Hans habe. 



(23) *Es babe ich gestem gekaufL 

Le frasi (20)-(23) sono possibili se es viene sostituito dal pronome dos: 

(24) a. 
b. 

.... daB ich DAS gekauft habe. 

.. •• daB ich nur das gekauft babe. 
(\as und das andere gekauft 

gekauft? Das. 

gestern das gekauft babe. 

dem Hans das gegeben 

ich gestem gekauft 

Das analizzato come la forma forte corrispondentc 

pronome personale debale eSt bens} come un pronome dimostrativo (efr. 8.2.5.). Esso appartiene 

al paradigma der. die. dos, di cui condivide la radice dimostrativa d-. La stesso vale per gli altri 
pronomi personali quando si riferiscono a inanimati. Le frasi (15)-(18) diventano possibili con 
kaujen se usiamo il dimostrativo den al posto di ihn. 

Si osservi cbe per stabilire l'esistenza delle due elassi forte e debole per i pronomi complemento 

di 1 a e 2a persona, cbe si riferiscono sempre a persone. possiamo usare solo il criterio della 

distribuzione test A). 

9.1.2. 

(25) a. 
b. 

in junzione di complemento 

Ho parlato con lui. 
*Ho parlato con 10. 

forte, come si 

In tedesco, i1 pronome es, che ha esclusivamente una fonna debole, e impossibile 
all'intemo di un sintagma preposizionale al pari del clitico lo italiano. come si vede 
in (26a). Per gli altri pronomi, che hanno fonne forti e deboli omofone, dobbiamo 

(26) 

interpretazione: il ammesso nella posizione 
preposizione solo se persone: 

iiber es geschrieben. 
liber sie geschrieben. *seine Autos) 

AI clitici. del pronome altri pronomi deboli 
interpretazione [-umana], si usera una fonna dimostrativa: in italiano i pronomi 
dimostrativi questo / quello, accordati a seconda del genere dell'antecedente, in 
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tedesco il pronome dimostrativo invariabile da, che viene anteposto alia 
preposizione (cfr. le forme inglesi simili thereof, thereon, thereabout, ecc.): 

(28) 

a. 
b. 

Ich habe daruber geschrieben. 

il suo aiuto) 
automobile) 

Alcune preposizioni non ammenono la cOSiruzione con da- (es. ohne, gegentiber, statt) e 

ammeUono inveee 
dunque possibili, 

pronome debole. 

Con ohne, 
es cbe un prononle eon referente inanimato sono 

piu utilizzata lingua parlal11 pero ll\ 

eaneellazione del pronOlne, (30): 

(29) a. Das ist mein Auto. !cb kann obne es nicbt leben. 

h. (Dieser Zug ist sehr scboell,) icb konnte oboe ihn nie piinktlicb ankommen. 

c. Das Ralhaus liegt am Ihm befmdet sicb Kaufhaus. 

a. Ich obne nicbllcben. 

b. !ch kann ohne nicbl punktlicb ankommen. 

In alcune varlet! tedesche. il pronome da si pub separare dalla preposizione ed 
essere collocato in prima posizione nella frase, (31) (cfr. 6.6.); in alcuni casi, si pub 
riduplicare il da, nella ridotta d(r)-, in (31 b): 

a. Da ich nicht gerechnet 
b. Da habe ich nicht dran gedacht 

Con i verbi che selezionano un complemento preposizionale, i1 pronome da nella 
forma "da + preposi7jone" pub venir usato per anticipare una frase subordinata, 
come in (32c). frase al contrario un sintagma nominale (32a), 

pub trovarsi preposizione, 

(32) a. 
b. 
c. 

Ich habe auf meine Reise verzichtet 
*Ich habe auf [nach London zu fahrenJ verzichtet 
Ich habe darauf verzichtet, [nach London zu fahren]. 

+ preposizione" pub anche 
dislocata a sinistra anticipare 

usato per riprendere una 
frase subordinata dislocata a 

(33) a. 
b. 

[Nach London zu fahren], darauf habe ich verzichtet 
Darauf habe ich verzichtet, [nach London zu fahren]. 

le analoghe relative interrogative, "wo preposizione" 

subordinata 

. e 6.1. 
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9.1.3. I pronomi injunzione di soggetto 

Anche per i pronomi soggetto, l'italiano distingue una classe forte 0 tonica e una 
classe debole 0 atona. La classe debole ~ rappresentata dal pronome non espresso: 

(34) a. 
b. 

Lui e partito. 
o e partito. 

In francese, (35), e nei dialetti itaIiani settentrionali, come il veneziano in (36), esiste una serie 

debole realizzata foneticamente, il e el rispettivamente, distinta morfologicamente dai pronomi 
forti, lui e lu: 

(35) a. 
b. 

(36) a. 

b. 

Lui (il) vient demain. 
Il vient demain. 

Lu vien. 
El vien. 

Anche nel easo dei pronomi soggetto, il tedeseo non presenta forme distinte dal 
punto di vista morfologieo, ma si devono comunque riconoscere due diverse serie 
di pronomi (in tedesco il soggetto deve essere sempre realizzato; gli unici casi con 
soggetto non espresso riguardano alcuni usi pleonastici, v. 10.4.; per il topic-drop 
del soggetto, v. 3.1.5.): 

(37) FORTI DEBOU FORTI DEBOU 

io 0 ich ich 
tu 0 du du 
lui 0 er er 
lei 0 sie sie 

es 
noi 0 wir wir 
voi 0 ihr ihr 
loro 0 sie sie 

Anche nel caso dei pronomi soggetto, es e l'unieo pronome a non avere una forma 
forte corrispondente. 

Sia in italiano che in tedesco, le condizioni seeondo le quali si sceglie tra le 
due serie sono le stesse gi~ viste per i pronomi in funzione di complemento. Se il 
pronome e ad esempio focalizzato, modificato 0 coordinato 0 usato in isolamento, 
si deve utilizzare la forma forte. Negli aItri contesti si usa la forma debole. 

I principali criteri sulla base dei quali stabiliamo I'esistenza delle due classi in 
tedesco sono i seguenti: 
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A) la loro distribuzione, in particolare la loro poslZlone rispetto al 
complementatore nelle frasi subordinate e al verba di modo fmito nelle frasi 
princi pali; 
B) la loro interpretazione. 

I pronomi soggctto deboli, differenza quelli forti, devono essere adiacenti al 
complementatore in una frase subordinata 0 al verba ill modo fmito in una fra<>e 
principale, mentre un pronome forte, ad esempio focalizzato, 0 W1 sintagma 
nominale possono un avvcrbio: 

(38) a. 
b. 
c. 

(39) a. 
b. 
c. 

...• daB gestem er mich angerufen hat. 
.... daB mich angerufen hat. 
. ..• daB gestem ER / Hans mich angerufen hat 

*Hat gestem er angerufen? 
Hat er gestem angerufen? 
Hat gestem ER / Hans angerufen? 

Un pronome debole pub riferirsi sia a persone, come mostrano gli esempi in (38b)
(39b), che a cose, come mostrano gli esempi (40aH41 a), in cui er pub essere 
interprctato come Older Kuchen" Un pronome forte, invece, pub riferirsi solo a 
persone, per cui le frasi (38c)-(39c) sono grammaticali, mentre le frasi (40b)-(41b), 
in cui er sta per "der Kuchen", non la sono: 

(40) a. 
b. 

(41) a. 
b. 

!ch glaube, daB er ihm nicht geschmeckt hat 
*Ich glaube, daB gestcm ER ihm nicht geschmeckt hat 

Hat er dir geschmeckt? 
*Hat gestern ER dir gescluneckt? 

Un pronome debole soggetto non pub essere separato dal complementatore (0 dal 
verbo di modo fmito) neanche da un pronome debole oggeuo, bencM I'ordine 
"complemento - soggetto" sia possibile con i sintagmi nominali corrispondenti: 

(42) 
b. 

(43) 

b. 

... , daB er I es ihn dem Kunden doppelt berechnet haL 
* ... , daB ihn er I es dem Kunden doppelt berechnet hat 

... , daB der Automat I das Gcrat dem Kunden den Parkschein 
doppelt berechnet hat 
... , daB den Parkschein dem Kunden der Automat / das Gerat 
doppelt berechnet hat 



In presenza 
i1 primo 
nominali 

(44) a. 
b. 
c. 

... , weil 

... , weil 

I PRONOMI 

dunque, l'unica interpretazione 
e i1 secondo es 

possano apparire in 

es es nicht Eo",,""""""" 
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~ quella secondo cui 
sebbene i due sintagmi 

das Kind das Brot nicht gegessen hat 
das Brot das Kind nicht gegessen hat 

Si osservi infme che i pronomi deboli soggetto, a differenza dei pronomi deboli in 
funzione di complemento oggetto, possono ricorrere nel Vorfeld: 

(45) a. 
b. 

pronomi 

der, die, 

vie!. 
gut. (= der 

compIemento, nei contesti 

inanimati sono sostitllili 

necessaria una fonna forte j 

dimostralive corrispondenti, 

Si osservi che per SLabiIire I'esistenza deIJe due classi forte e debole per i pronomi soggeuo di I a e 

23 persona, cbe si riferiscono sempre a persone, possiamo usare solo iI criteria del la disLribuziane 

neUa £rase, test A). 

9.1.4. dei pronomi personali: la dell'antecedente 

Sia in ledesco, i pronomi 
trovarsi all'intemo della si trova il pronome, 

linguistico precedente, essere individuabile 
nel contesto tramite ad esempio indicando con un 
dito), segnalata qui dal simbolo er, (48) (indichiarno la coreferenza con il corsivo: 
due elementi in corsivo nella stessa frase si riferiscono dunque alla stessa entitlt): 

(46) a. 
b. 

(47) a. 

h. 

(48) a. 
b. 

Gianni vuole che 10 invitiamo. 
Hans glaubt, daB wir ihn einladen werden. 

Gianni vorrebbe essere invitato. To inviterei anche lui, ma siamo gia in 

eingeladen werden. 
schon zuviele. 

ihn einladen, aber 



ANNA CARDINALETrI 

l'antecedente trova all'intemo della stcssa frase, esso pub trovarsi 
troppo "vicino" al pronome: esso non puo trovarsi all'intemo dell a Slessa frase 
semplice. Negli esempi che seguono, solo il soggetto della frase principale pub 
essere l'antecedente del pronome personale che si trova frase subordinata. 
Questo risulta particolamlente chiaro quando i due possibili antecedenti sono di 
genere diverso, come in b, e c.: 

(49) a. Hans glaubt, daB Peter ihn mag. 
a'. *Hans glaubt, daB Peter ihn mag. 

b. Hans glaubt, daB Petra ihn mag. 
b', *Hans glaubt, daB Petra sie mag. 

c. Petra glaubt, daB Hans sie mag. 
c', *Petra glaubt, daB Hans ihn mag. 

9.1.5. I pronomi con interpretazione indefinita e generica 

Come in italiano, il pronome di 3a pers. pi. puo essere usato con interpretazione 
indefrnita, che non specific a il referente del pronome. n tempo del verbo e 
specifico. la frase compatibile l'esistenza di singolo individuo che 
l'azione, come in (50): 

In dicsem Geschaft haben sie mir cin besch1idigtes Buch vcrkauft. 
war Herr Meier. 

Inoltre, pronomi 2a pers. sing. di 3a pI. possono essere usati per riferire 
a un numero indel1nito di possibili referenti (forse anche tutti) all'interno di un certo 
contesto, e avere cioe una interpretazione generica. In questo caso il tempo del 
verbo e generico. come si vede esempi (51): 

(51) a. 
b. 

Du kannst dir nicht vorstellen, was passieren konnte. 
In diesem Geschaft verkaufen mir inHner beschadigte BUcher. 

A differenza che nel caso dell'interpretazione indefrnita, la frase con interpretazione 
generica incompatibile l'esistenza di singolo individuo che l'azione. 
Si confronti (50) con (52): 

*Hier sind sie sehr nett mit den Kunden. ist der Verklfufer da. 

n parlante puo essere incluso nell'interpretazione del pronome di 2a pers. sing., 
ma non in queUo di pers. per la frase (53b), esprime un evento 
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valido per tutti e dunque anche per il parlante, ~ agrammaticale (il simbolo :F'- ~ 
motivato dal fatto che questa frase e grammaticale nella interpretazione defmita del 
pronome sie, interpretazione che e qui irrelevante): 

(53) a. Wenn du ihn anrufst, weiBt du nie, wer antworten wird. 
(= Auch wenn ich ihn anrufe, ... ) 

b. :F'-Wenn sie eine Woche lang nicht trinken, sterben sie. 

In alcune costruzioni, come (54), anche il pronome di 3a pers. sing. es pub 
avere una interpretazione indefmita, che non precisa la referenza del soggetto: 

(54) a. 
b. 

Es klopft. 
Es klingelL 

La costruzione ~ possibile con un tempo specifico e impossibile con un tempo 
generico, (55a,b), ~ compatibile con l'esistenza di un singolo individuo che compie 
l'azione, (55c), e, come in tutti i casi di interpretazione indefmita, ~ compatibile 
solo con un referente umano, per cui (55d) e agrammaticale: 

(55) a. 
b. 
c. 
d. 

Es klopfte urn sechs Uhr. 
*Es klopft immer leise bei mir. 
Es klopfte. Es war Hans. 
*Es klopfte. Es war ein Hund. 

n pronome indefmito man e impossibile se si specifica il suo referente, (56). Con 
un tempo specifico, infatti, man implica sempre una interpretazione indefinita che 
include il parlante, (57) (come l'italiano si con i verbi inaccusativi e a differenza 
dell'italiano si con i verbi (in)transitivi, v. 7.4.4.): 

(56) 

(57) a. 
b. 

*Man klopfte. Es war Hans. 

Man geht gleich. 
Man hat von Hans nichts mehr gehort. 

Con un tempo generico, man ha invece un'interpretazione generica (che e sempre 
compatibile con l'inclusione del parlante tra i referenti del pronome): 

(58) a. 
b. 

Heutzutage flihrt man oft in Urlaub. 
Man kauft nur Mobel in diesem GeschafL 

Anche un complemento oggetto pub avere un'interpretazione generica, nel 
qual caso pub essere omesso. Negli esempi seguenti, le frasi in b., a differenza delle 



176 ANNA CARDINALETfI 

frasi in a .. mancano di un referente specifieo per l'oggetto e hanno una validita 
generale: 

(59) a. 
b. 

(60) 
b. 

(61) 

(62) a. 
b. 

Ehrgeiz ftihrt Hans dazu, schwere Fehler zu begehen. 
Ehrgeiz ftihrt 0 dazu, schwere FeWer zu begehen. (0 = alle) 

Ein Gesprach die wieder miteinandcr verstihnen. 
Ein gutes Gesprach kann 0 wieder miteinander verstihnen. (0 = alle) 

Diese 
Diese 

macht froh. 
macht froh. 

Milch hlUt das Kind gesund. 
Milch 0 gesund. 

(0= 

(0 = alle) 

Si osservi che in questi casi il complemento oggetto con interpretazione generica 
pub anche essere espresso tramite il pronome indefmito einen. Le due frasi 
seguenti si equivalgono: 

(63) a. 
b. 

La 

(64) a. 

(65) a. 

b. 

(66) 

b. 

(67) a. 

Das schone Wetter Hidt 0 dazu im Freien zu essen. (0 = alle) 
Das schOne Wetter Hidt einen dazu ein. im Freien zu essen. 

di omettere il complemento oggetto quando ba interpretazione generica esis!e 

n bel tempo invita Gianni a uscire. 
11 bel invita 0 usdre. (= tutti) 

L'ambizione spinge Gianni a commettere gravi errori. 

L'ambizione spinge 0 a commettere gravi errori. (= tutti) 

Questa musica rende felice. 
Questa musica rende 0 fetid. (= tutti) 

n latte mantiene il bambino sano. 

l11atte mantiene 0 san!. (= tutti) 

Si noti cbe in italiano eventuali aggettivi predicativi. come in (66) e (67), sono accordati al 
maschile plurale, cbe sono i tratti grammaticali in genere associati all'interpretazione generica e 
indefinita Li si trova, esempio. nelle fras! infinitive it soggetto non espresso ha 
validilli generale: 

(68) [0 Essere soddisfatti del proprio lavoro] ~ importante. 



In 
(si 

(69) a. 
b. 

raggettivo predicativo non 

(fi2)). 
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complemento oggetlo pub 

clitico di 2a pers. sing. 
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ancbe in questi casi e invariabHe 

tramite il pronome indcfinHo 

equivalente alle frasi seguemi: 

11 bel tempo invita uno a uscire (anche quando c'e moIto lavoro). 

Il bel tempo tl invita a uscire (anche quando c'e molto lavoro). 

9.2. I pronomi riflessivi 

riflessivi e molto 

9.2.1. pronomi riflessivi 

e in italiano. Noteremo 
linessivi a seconda 

illoro antecedentc. 

Cosl come abbiamo visto per i pronomi personali, esistono due serie di pronomi 
riflessivi: quelli forti 0 tonici e quelli clitici 0 deboli 0 atoni. Mentre in italiano le 
due classi sono distinte morfoIogicamente, in tedesco troviamo due forme omofone 
(si osservi che sia in italiano che in tedesco una forma riflessiva distinta dai 
pronomi personali esiste solo alIa 3a persona): 

CLmCI 

mi 
ti 
si 

noi cl uns uns 
voi vi euch euch 
se si sich sich 

Come i pronomi personali deboli, un riflessivo debole si trova nella posizione di 
"scrambling", (71). Un riflessivo forte ricorre negli stessi contesti in cui si trova un 
pronome person ale forte: quando e focalizzato, modificato, coordinato, 0 usato in 

(7 

quando appare come una preposizione, 
prima posizione nella 

das Kind sich heute 
sich das Kind heute 
es sich heute nicht 

d. >I< ... , daB sich es heute nicht gewaschen hat. 

hat. 
hat. 



(72) a. 
b. 
c. 
d. 

(74) a. 
b. 
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Otto wascht morgens nicht SICH, sondern ihn. 
Er sieht nur sich. 
Er wliScht sich und mn. 
Wen wascht Otto? 

Peter spricht immer sich. 

Sich liebt jeder am meisten. 
Sich hat er nicht gewaschen. 

forma forte esse re rafforzala con selbst italiano): 

(75) a. 
b. 
c. 

Er hat sich selbst gefdrdert. 
Sich selbst liebt jeder am meisten. 
Gianni ha voluto favorire se stesso. 

italiano la 
diversi: avere 

scelta 

forte t; la clitica del riflessivo ricorrono con ausiliari 

(76) a. 
b. 

a. 
b . 

rispettivanlente; in tedesco, esiste una alternanza 
che~ haben: 

Gianni ha favorito se I se stesso. 
Gianni si e lava to da solo. 

Sie 
betrachtet 

. 9.2.2. L'interpretazione dei pronomi riflessivi: la posizione dell'antecedente 

in italiano tedesco, riflessivi, diJferenza pronomi, 
possono essere solamente anaforici. In altre hanno sempre bisogno di un 
an leCedente della CUI SI e non avere un 
referente ne nel contesto linguistico precedente, come ad esempio in (78), ne nel 
contesto situazionale, e non possono inoltre essere usati nell'ostensione, (79): 

a. vorrebbe essere invitato. 10 anche lui stesso, ma 
in troppi. 

b. Hans mochte eingeladen werden. Ich auch ihn einladen, 
aber wir sind schon zuviele. 

(79) a. 10 amo solo <Tlui I * <Tse stesso. 
b. 1ch mag nur <Tihn I * <Tsich selbst 
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Inoltre, ai pronomi T\Pr~rm",1 

all'intemo della 
soggetto della frase 

soggetto della frase 
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questo risulta in italiano, quando 
due possibili antecedenti sono di genere diverse: 

(80) a. 
b. 

(81) a. 

Hans hat gesagt, daB Michael nur sich selbst mag. 
*Hans hat gesagt, daB Michael nur sich selbst mag. 

Gianni ha detto che Maria stima solo se stessa. 
ha detto che Maria 
detto che Gianni stima 

ha detto che Gianni 

pronome riflessivo deve come negli 
appena (82a), e non pub sintagma nominale 
soggetto, (82b). In questo caso, come in tutti i casi in cui un riflessivo e 
impossibile, si usa il pronome personale corrispondente, (82c): 

(82) a. Peters Mutter liebt sich. 
b. *Peters Mutter liebt sich. 
c. Peters Mutter liebt ihn. 

(83) a. 
b. 
c. 

frase subordinata sia 
subordinata, controllato 

oggetto 0 altro 

I'antecedente e il soggetto 
della frase principalc, 

second a del tipo di 

Sie versprach dem Jungen, [~ sich anzwnelden]. 
Sie zwang den Jungen, [@ sich anzwnelden]. 
Sie schlug dem Jungen vor, [(2) sich anzumelden]. 

L'antecedente del pronome riflessivo puo anche essere rappresentato dal soggetto 
di una frase infmitiva complemento di un verbo di percezione, che, come abbiamo 
osservato in 2.2., e al caso accusativo: 

(84) [die Leute sich 
[den Hans sich waschenJ. 

pronome riflessivo al soggetto della 
condizione che il soggeuo infinitiva segua il pronomc 

riflessivo. Se 10 precede, si deve usare il pronome personale: 



180 

(85) 
b. 
c. 

ANNA CARDINALETIl 

Der Student sicht [sich den Braten rnilllingenj. 
*Der Student sieht rden Braten sich milllingen]. 
Der Student sieht [den Braten ihm milllingen). 

Con i verbi a sollevamento (v. 4.1.1.), il pronome riflessivo e possibile solo 
rappresenta cornplernento del verba subordinato. E lnvecc agrammaticalc 

come complemento dativo del verbo scheinen: 

(86) a. 
b. 

Maria scheint L sich zu waschen). 
*Maria scheint sich [_ schwanger zu sein]. 

Un riflessivo non si pub mal trovare in posizione ell soggetto, ne in una frase 
principale in una frase subordinata: 

(87) a. * Sich liebt den Studenten. 
*Maria hat ihrn erklart:, daB sich hcute kcine Zeit hatte. 

L'unica eccezione a questa regola e rappresentata dalla posizione soggctto una 
frase ridoua, cioe senza verbo, in cui un pronome riflessivo e ammesso: 

(88) a. 
b. 

Hans findet [sich sehr intelligent]. 
Hans halt [sich fUr einen Ktinstler]. 

Negli esempi appena visti, il riflessivo ha sempre come antecedente il 
soggetto della frase. Ma pub avere questa funzione anche il complemento oggetto. 
In questo caso il riflessivo e al caso dativo. come in (89): 

(89) Oer Arzt zeigte die Patienten sich SpiegeL 

L'unica eccezione rappresentata dai sintagmi preposizionali non richiesti dal verba (cbe sono 
cioe "Angaben". v. 3.3.2.). Il riflessivo pub riferirsi solo a1 soggetto della frase: si confronti (90a) 
con (90b) e con gH esempi in (91). Per avere coreferenza con il complemento oggetto si deve 
usare pronome person ale. come (9Oc): 

(90) 

b. 

c. 

(91) a. 

c. 

*Hans erwartete Maria bei sich. 

Hans erwartete Maria bei sich. 

Hans erwartete Maria bei ihr. 

Hans sah eine Schlange neben sich. 

Hans hatte kein Geld sich. 

Hans fIuchte vor sich hin. 

Si noti che la frase agrammaticale (90a) ~ grammaticale con un'altra interpretazione, queUa in cui 



IPRONOMI 

Maria ~ il soggetto della frase ridotta di cui il sintagma preposizionale ~ il predicato: Hans 
erwartele [Maria be; sicb]. Il significato di questa !rase ~ dunque: "Hans erwartete, daB Maria bei 

sich war" 

Se l'antecedente del riflessivo ~ un riflessivo 
essere un complemento oggetto in italiano, ma non in tedesco; in tedesco si usa in 
questo caso un pronome personale: 

(92) Abbiamo restituito se stesso a Gianni. 

(93) a. 
b. 

Arzt Patienten 
Patienten 

Spiegel. 
Spiegel. 

(94) a. *Die Kommission schlug dem Minister sich als Verhandlungsftihrer 
vor. 

b. Die Kommission schlug demMinister ihn als Verhandlungsftihrer 

Un dativo 
10.3.): 

essere I'anteeedente pronome 

(95) film graut vor sich. 

Altri tipi 
riflessivo 

(96) a. 
b. 

complementi prcposizionali non possono fungere 
deve usare caso un personale: 

*Hans spricht mit der Studentin iiber sich. 
Hans spricht mit der Studentin iiber sie. 

Un rifle.ssivo all'interno una nominale ha 
soggetto del soggetto frase, come (97a), oppurc 

espresso, vs. (97c-e): 

(97) a. 
b. 
c. 
d. 
e. 

Maria hat [die Liebe zu sich] nie verloren. 
*Maria hat [Peters Liebe zu sich] nie verstanden. 
Maria hat [Peters Liebe zu sich] nie verstanden. 
[Marias Liebe kennt kcinc Grenzen. 

Kritik von 

antecedente 

nominale, 

II soggetto del sintagma nominale viene espresso da un SN genitivo, un SP con la 
preposizione von 0 un possessivo Cv. 8.3.): 
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(98) a. 
b. 
c. 
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Peters Buch tibe.r sich 
ein Buch van Peter liber sich 
sein Buch liber sich 

Si noH cbe le frasi in (98) possono solo significare: "das Buch, das Peter geschrieben hat" Se iI 
soggeno del sintagma nominale indica il possessore del libro invece cbe colui che ha serIno iI 
libro (l'agente). il pronome riflessivo non ~ possibile e al suo posto deve essere utilizzato un 

pronome pcrsonale: 

(99) a. 

b. 

c. 

Peters Budl tiber lIm 

ein Buch von Peter iiber ihn 

sein Buch fiber 

All'intemo di sintagma naminale, pub fungere da antecedente del riflessivo 
il name stesso. Studenten in (100): 

(1 (0) die auf sich stolzen Studenten 

Questo ~ uno dei rarl casi in cui il riflessivo precede l'antecedente neU'ordine lineare. La stessa 
situazione ritrova nella frase quando il pronome rit1essivo occupa la pos:izi()ne di "s(''f3IDbling", 

come nell'esempio (71b) vista sopra. 

9.23. I verbi inerenti 

Un pronome riflessivo anche essere usato con verbi cosiddetti "riflessivi 
inerenti". vale a dire che non hanno altrimenti un complemento oggetto 
(accorgersi. GlTabbiarsi, fidarsi, vergognarsi. ecc.; si ch bewerben, sich erholen, 
sichfreuen. sich schiimen. sich vergniigen, ecc.): 

(101) a. 
b. 

(102) a. 
b. 

Gianni si vergogna. 
*Gianni vergogna Mario. 

Hans schWlt sich. 
*Hans schlimt seinen Freund. 

Appartengono a questa classe anche quei verbi riflessivi che selezionano 
complementi diversi rispetto al corrispondente transitivo, che e dunque da 
considerare come un altro verbo (es. sich furchten vs. flirchten); spesso. anche il 
significato cambia (es. sich verlassen vs. verlassen): 
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(103) a. leh flirehte rnieh vor ihrn. 
b. leh verlasse mich auf dich. (:;t leh verlasse dich) 

Alcuni verbi riflessivi inerenti costituiscono espressioni idiornatiche il cui soggetto 
~ il pronorne pleonastico es (cfr. 10.2.): 

a. Es handelt sich dabei urn etwas Wiehtiges. 
b. Es dreht sich urn ein MMchen. 

Con questi verbi, solo la forma debole del riflessivo ~ ammessa. L'uso della 
forte, (105a-e), e rafforzamento con (l05f), producono frasi 

agrammaticali. AlIo stesso modo, in italiano la fomla forte se I se stesso e 
impossibile, (106): 

(1 a. crholt nieht 
b. schamt sich. 
c. *Er erholt sich und ihn. 
d. *Wen erholt Otto? Sich. 
e. hat er nicht geschamt 
f. schamt selbst 

(106) *Gianni vergogna se / se stesso. 

9.2.4. I verbi pseudo-riflessivi 

Altri verbi hanno una forma riflessiva che alterna con una transitiva, di 
causat.ivo (bewegen, sich bewegen; sich ofjnen, sich 

ofjnen; ecc.). Questi verbi rappresentano dunque la variante inaccusativa dei verbi 
transitivi corrispondenti (cfr. 7.3.): 

a. 
b. 

(l08) a. 
b. 

(109) a. 
b. 

!ch habe das 
Das Segel hal 

bewegl 
bewegL 

Er hat die Tilr geMfnet. 
Die TUr hat skh geoffnet 

Ho aperto la porta. 
La porta si e aperta. 

in questo caso, e arnrnessa solo forma debole del riflessiyo. Diamo 
di topicalizzazione, (1lOa), e rafforzamento con selbst, (1 lOb). In itaIiano, la forma 
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forte se / se stesso e impossibile, (111): 

(11 a. 
b. 

(111) a. 
b. 

*Sich Mfnete die Tlir. 
*Die hat sich selbst geuffnet 

*Gianni ha aIzato se I se stesso. 
*La porta ha aperto se / se stessa. 

L 'interpre tazione reciproca 

pronomi riflessivi possono anche essere usati interpretazione 
verbi transitivi aI plurale (begegnen, kiissen, unterhalten, eee.): 

(112) a. 
b. 

Sie haben sich auf der StraBe gesehen. 
Wir uns gekuBt 

in questo caso, un 
agrammaticaIe ita1iana in (113b): 

(113) a. 
b. 

Si sono baciati. 
*Hanno baciato se stessi. 

forte e come 

tedesco, 
riflessivo non 

restrizione come conseguenza il fatto 
esscre topicalizzato il rafforzativo selbst e escluso: 

*Sich haben sie gektiBt (114) a. 
b. *Sie haben sich selbst gektiBt 

italiano 

ril1.essiva. In altre 
pronome rifIessivo. 

e (114) 

una 
grammaticaIi 

riflessiva 

con 

la frase 

l'aItro, il 

interpretazione 

reciproca del 

L'interpretazione reciproca e anche possibile con il pronome esclusivamente 
reciproco einander, corrispondente all'italiano l'un l'altro. Esso e invariabile per 

le persone, 

a. Wir erkennen einander 
b. Thr erkennt einander nicht 
c. Sie erkennen einander nicht 

Einander pub essere sia accusativo, come in (115), che dativo: 



(116) a. 
b. 
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!ch ordne die Zahlen einander zu. 
Karl stellt die Kandidaten einander vor. 

si trova all'interno un sintagma preposizionale, il pronome 
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segue sempre la preposizione, con cui pub fonnare un'unica parola (in italiano, 
invece, la preposizione appare davanti al secondo elemento della fOIIDa reciproca: 
es. l'uno all'alfro): 

(1 a. 
b. 

Wir wlirden aneinander vorbeigehen. 
Wir helfen den Mannern gegeneinander. 

Si osservi che restrizione che esclude un riflessivo forte 
reciproca (v. sopra gli esempi (113b) e (1 si applica anche a einander: 

(118) a. *Einander erkannten sie nicht 
?*Wen erkannten nicht? Einander. 

Per aIcuni parlanti, la frase (118a) ~ possibiIe in uno stile molto elevato. 

9.2.6. L'interpretazione media 

Un pronome riflessivo put> anche ricorrere nella costruzione media in (119). Anche 
in caso tratta della fonna dehole del pronome, come mostrano 
agrammaticali (120) e 

(119) a. 

(120) a. 
b. 

b. 

Das Buch hat sich gut verkaufl 
Hier tanzt es sich 

*Sich hat das Buch gut verkauft 
*Das Buch hat sich selbst gut verkauft 

tanzt es gut. 
*Hier tanzt es sich selbst gut. 

Per Irattazione delle allrC proprieta. delJa costruzione media si 

9.2.7. I pronomi riflessivi nelle jrasi ridotte risultative 

7.4.3.-4. 

Un particolare dei riflessivi trova in ridottc, senza 
come quelle contenute negli esempi seguenti, che possono essere parafrasati in 
italiano come in (123): 
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(122) a. 
b. 
c. 

(123) a. 
b. 
c. 

Wir essen runs satt]. 
Wir trinken [uns 
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Er schrie heiserJ. 

Mangiamo frno a saziarci. 
Beviamo al punto star male. 
Gride perdere voce / Perse voce a di gridare. 

Queste frasi contengono contemporaneamente l'indicazione del processo espresso 
dal verbo l'indicaljone del suo risultato, espresso nella [rase ridotta. La fra<;e 
ridotta chiamata "risultativa" proprio l'aggettivo predicativo osprime 
risultato che l'azione del verba ha sui soggetto della frase Iidotta. 

Nei casi appena visti, l'azione del verba e riflessiva, cioe il soggetto della 
frase ridotta e un pronome riflessivo. Si osservi comunque che, nonostante la 
presenza prOnOlTle riflessivo, verba riflessivo, ma e nel suo 
significato (in)transitivo. Questo spiega perche possono trovare frasi di questo 
tipo anche con un soggetto non riflessivo, ad esempio con un verbo intransitivo (e 
un pronome riflessivo al dativo) e con un verbo passivo: 

(124) a. 

b. 

Er hat die Augen geweinL 
(= "ha pianto fino a far diventare gli occhi rossi") 
Der Keller wurde L leer] gesoffen. 

"ci si ubriacati punto da svuotare la 

Non si possono invece trovare fra"j risultative di questo tipo con i verbi 
inaccusativi, perche questi verbi non assegnano il caso accusativo e dunque il 
soggetto dclla frase ridotta non riceve nessun caso (cfr. 7.1.7.): 

(125) a. 
b. 

non in 

(126) a. 

b. 

c. 

d. 

(127) 

c. 
d. 

*Der Zug kommt [uns zufriedenJ. 
*Das Blatt faUt [sich kaputt]. 

risultative sono possihili anche in con verhi (in)rransitivi passivi, ma 

che ammette solo perifrasi eome quelle viste in (123): 

He slept himself sober. 

He talked deaf. 

They hammered the metal 

Jobn was laugbed out of the meeting. 

"'Ha dormito stesso 

"'Ha parlato Gianni sordo. 

! *Si e domuto sobrio. 

"'Hanno martellato il metallo piatto. 
*Gianni fu riso fuori dalla riunione. 



Capitolo 10 

ELEMENTI PLEONASTICI 

10.1. La distribuzione del pronome es 

Es ~ il pronome di 3a pers. sing. neutro, con la stessa forma morfologica al 
nominativo e all'accusativo: 

(1) a. Jetzt ist es kalt 
mages. b. 

Essendo il tedesco una lingua che non ammette ne soggetti complementi 
oggetto non realizzati foneticamente (a parte i casi di topic-drop considerati in 
3.1.1.), cl aspettiamo di trovare sempre es quando si deve pronominalizzare un 
soggetto 0 un complemento oggetto di 3a pers. sing. neutro, Purtroppo, le cose 
sono un complicate quanto distribuzione pronome 
funzione accanto caso atteso es ~ obbligatorio (come in (1 
(2a,a')), anche (2b), 0 addirittura impossibile. 
(2c): 

(2) a, Mir schmeckt *(es) sehr gut. 
a'. regnet jeden Tag, 
b. friert (es) 
c. wurde getanzt. 

Nonostante queste complicazioni, possiamo mantenere l'ipotesi che es soggetto ~ 
sempre obbligatorio. Quando ~ opzionale, come in (2b), possiamo ritenere che un 
altro elemento della frase fungere da Infme, frase 
in cui il attribuito 
7.3.-4.) e la presenza soggetto esclusa. 

Si osservi che es, sia in funzione di soggetto che in funzione di complemento 
oggetto, pub avere degli usi che possiamo chiamare "pleonastici", 0 impersonali. 
In questi easi es non si riferisce ad un individuo specifieo, come in (2a), ma ad un 
individuo indefmito il cui riferimento non precisato, riferisce 
situazionc atmosferica, 0 pub non riferimento, si trova 
esempio espressione idiomatica. La distinzione pub esemplificata 
sulla base di (la): con un predicato come kalt sein, es si pub riferlre 0 ad un 
oggetto presente nel contesto linguistico 0 extra-linguistico (ad esempio a das 
Eisen, das Ding), 0 alla situazione atmosferica. Questa distinzione semantica non 
ha effetti irnrnrAliati sulla distribuzione del es, come vcde in (la) 
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(2a,a'): 
se viene 

Si 
solo nella 
Vorfeld, 

(3) a. 
b. 
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dal suo uso referenziale 
verbo. 

differenze nella distribuzione 
frase che nel cap. 

invece un solo caso: es e 

Es regnet fast jeden Tag. 
Es friert mich. 

es e obbligatotio 

in (2) si riscontrano 
chiamato Mittelfeld. Nel 

c. Es wurde getanzt. 

In 10.2.-5. considereremo in dettaglio i tre casi esemplificati in (2) e il contrasto tra 
(2) e occuperemo invece dei pronome es e in relazione 

estraposta. 

10.2. Es 

Es e obbligatorio quando riceve un ruolo semantico da1 verbo, in posizione di 
soggetto 0 di complemento oggetto. ed e dunque richiesto dal verbo. 

Es pub avere un'interpretazione defmita, che si riferisce cioe a un'entita nota, 
o un'interpretazione pleonastica. Nel primo caso pub riferirsi a un sostantivo di 
genere neutro, come in (4) e (5), ed essere dunque referenziale, oppure pub 
riprendere un elemento predicativo, come in (6), 0 tutto il sintagma verbale, come 
in (7): 

(4) a. 
b. 
c. 

(5) a. 
b. 

(6) a. 
b. 

(7) 

Nei cas! 

A) 
pers. pI. 

hat es weniger gekostet 
es mir nicht mehr. 
kommt es in die 

lch habe es gelesen. 
!ch habe es schon gekauft 

Kind) 

Die Tasche ist elegant, und die Schuhe sind es auch. 
Die Mutter ist Lehrerin, und die Tochter wird es auch. 

Jemand muG die Blumen giefien, wenn Fritz es nicht selbst tut. 

usato invece come pronome 

un'interpretazione indefmita, 
costruzione con il si impersonale 

o impersonale: 

in italiano ad una 
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(8) Es hat geklopft. 
Klopft es an der Tiir? 

Es klingelt 
Es heiBt, daB Italiener immer Spaghetti essen. P

o
p
 

B) quando è il soggetto di un verbo intransitivo medio ed ha una interpretazione 
generica, che ha validità generale (v. 7.4.4.): 

(9) a. Hiertanztessich gut. 
b. Hierlebtes sich angenehm. 
c. Hierarbeitetes sich angenehm. 

C) quando è il soggetto dei predicati meteorologici (verbi atmosferici o locuzioni 

con sein, werden e bleiben), cfr. 7.1.: 

(10) a. Jetztregnetes viel. 

b. Hieristesimmerkalt. 

c. Schnellistes dunkel geworden. 
d Hier bleibt es kalt 

D) quando si trova in certe espressioni idiomatiche, sia con verbi intransitivi che 
con verbi transitivi, dunque sia come soggetto che come complemento oggetto: 

(11) a. —Hierhandeltessich um deine Zukunft. 

b. Hierfehltesanallem. 

c. Hiergibtes viel Arbeit. 

(12) a. Ichhabeesheute gut/schlecht. 
b.  Ichhabeeseilig. 
c.  Erhatesnichtweit gebracht. 
d. ErhatesimLeben schwer gehabt. 
e. Peterhàltes nicht mit Hans. 

Mentre, come abbiamo osservato in 9.1.3., il pronome es soggetto può apparire nel Vorfeld, 

questa possibilità è esclusa con es in funzione di complemento oggetto, v. 9.1.1. Questo è vero per 

tutti gli usi di es oggetto: per quelli referenziali definiti, come in (13a), per l'uso come pro- 

predicato, come in (13b,c), e per gli usi idiomatici, come in (13d): 

(13) *Es habe ich gelesen. (cfr. (5a)) 

*Die Tasche ist elegant, und es sind die Schube auch. (cfr. (6a)) 

*Jemand mu8 die Blumen gieBen. Es tut Fritz nicht. (cfr. (7)) 

*Es habe ich heute gut / schlecht. (cfr. (12a)) p
o
p
»
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E) quando e il soggetto di una frase scissa (si veda 5.6.): 

!ch daB es der das 

nel contesto presentativo con verbo sein (in 
efr. 10.8.): 

(15) a. Es ist Hans. 
b. Ich glaube, daB es Hans ist. 

a. Es 
b. !ch und Martina 

(17) a. *Es bin ich. 
b. !ch bin es / !ch bin's. 

hat. 

caso anche possibile, 

(17b). la forma comune ?! felt con il pronomc odotto. mentre forma intera es 
ricorre piu facilmente un soggetto focalizzato: feR bill 

Si osservi che. come in iLaliano. (18), e al contrario dell'inglese (19) e del francese (20). il 
verba non accorda in tedesco con l'elemento pleonastico ma con il sinlagma nominale 0 il 
pronome personale (al nominativo). Inoltre. in tedesco i pronomi personali della la e 2a persona 

hanno la particolaritA di apparire in prima posizione. come in (17b). mentre in italiano. inglese e 
francese. non si riscontrano asimmetrie vali tipi di sOi~getto: 

a. E 
b. Sono Gianni e Maria. 
c. Sono io. 

a. It's 

b. It's and Mary. 

c. It's 

(20) a. C'estJean. 

b. C'est Jean et Malie. 
c. C'est moi. 

quesla costruzionc, pronome es comportamento particolare. a quello di un 
soggetto e queUo complemento Con i soggetti persona, essa compOrLa cbme 

un es soggetto: pub apparire in prima posizione nel Vorfeld. (15a)-(l6a). ed ~ adiacente al 
complementatore, (15b)-(l6b) (cfr. 9.1.3.). Con i soggetU di la e di 23 persona, si comporLa 
invece come un es oggetto: non pub appalire nel Vorfeld, (17a). e segue nel MiUelfeld il pronome 

soggetto debole. (21 b): 
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(21) daB es icb war. 

10.3. 

Es ~ facoltativo con i verbi psicologici impersonali, cio~ con quei verbi che 
indicano sensazioni fisiche 0 psichiche, usati alla 3a pers. sing.: 

(22) a. ... , daB es mich friert / hungert 
b. ... , daB mich friert I hungert 

(23) es mir schwindelt / 
mir schwindelt I 

vista sopra con 
es ~ obbligatorio il soggetto 

agentivo) della frase. Nelle frasi b., possiamo invece ritenere che ~ il complemento 
con il ruolo semantico di esperiente, all'accusativo 0 al dativo, che occupa la 
posizione di soggetto, cosicche il soggetto pleonastico es non ~ necessario. La 
stessa altemanza si riscontra quando il complemento dativo 0 accusativo occupa il 
Vorfeld: 

(24) Mich friert es. 

(25) a. 
b. 
c. 

(26) a. 
b. 
c. 

(27) a. 
b. 

friert 

... , daB mich friert. 

. .. , daB es friert. 
* ... , daB friert. 

. .. , daB mir kalt ist. 

... , daB es kalt ist. 
11< daB kalt ist. 

complemento indiretto 

pub trovare, con i verbi 

Penso che a Gianni piacciano le tue idee. 

Ritengo cbe a Gianni serva una lezione. 

o l'accusativo non 

un sintagma nominale 

7.3.), nella posizione preverbale 
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(28) a. 
b. 

(29) 
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verbi psicologici impersonali, 
dativo, anche al 
cui il verbo accorda: 

. ... daB ich fliere . 

... , daB ieh hungere. 

... , daB ieh unwohl bin. 

Con altri di questi verbi, la variante "personale" e rappresentata da un verbo 
riflessivo, come in (3Oc): 

(30) a. 
b. 
c. 

davor graut. 
davor graue. 

mich davor graue. 

La costruzione impersonale personale risulta 
particolannente ehiara alia 3a persona, dove i pronomi personali e riflessivi hanno 
una diversa forma morfologica (efr. 9.2.1.): 

(31) a. 
b. 

10.4. Es 

... , daB ihn friert / ... , daB ihm graut. 

..., daB er sich davor graut. 

soggetto pleonastico 
Mittelfeld. 

espresso e il pronome es, 

coneeme le frasi contenenti intransiti vi nella forma 
passiva e le frasi in cui il soggetto viene presentato come nuova informazione, e 
non c'e quindi alcun tema nella frase. Come abbiamo visto in 7.4.2., con il passiv~ 
impersonale non c'e alcun sintagma nominale che possa essere promosso a 
soggetto e dunque la frase non contiene alcun soggetto. Inoltre, con i verbi nella 
forma passiva e con i verbi inaccusativi, il soggetto non appare necessariamente 
nella posizione occupata dal soggetto di un verbo transitivo, ma puo anche 
rimanerc che e tipica del oggetto di un verbo 
transitivo " ,3.6. e 7.3.7.). Nelle dunque, non c'e ale un 
soggeno precisamente, la posizione 
soggeuo espresso). Per ogni caso 
diamo principali, rispettivamenlc 
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A) verba intransitivo alia forma passiva (passivo impersonale): 

(32) * cs gestern getanzt wurde. 
b. • Wurdees gestem getanzt? 

*Gestern wurde cs 

(33) a. daB 0 gestem getanzt wurde. 
b. Wurde0 gestern getanzt? 

Gestern wurde 

Si nOli che le in (32) sono possibili se il passivo viene interprelalO "personale" e 
pronome es si riferisce ad ballo, esempio das Mefluett. Le frasi in sono impossibili 
con quesla interpretazione "personale", percb~, come abbiamo delto sopra in 10.1., un pronome 

con interpretazione referenziale non mai omesso. 

B) verbo transitivo alIa forma passiva: 

(34) daB es Hans ein Buch gestohlen wurdc. 
b. • Wurde es dem Hans ein Buch gestohlen? 
c. ·DemHans wurde es ein Buch gestohlen. 

(35) a. daB 0 demHans ein Buch gestohlen wurde. 
b. Wurde 0 dem Hans ein Buch gestohlen? 

DemHans wurde 0 ein Buch gestohlen. 

C) verbo inaccusativo: 

(36) a. * daB es heute drei Studenten gekommen sind. 
b. • Sind es heute drei Studenten gekommen? 

*Heute sind es drei Studenten 

(37) a. daB 0 heute drei Studenten gekommen sind. 
Sind 0 heute drei Studenten 

c. Heute sind 0 drei Studenten gekommen. 

n secondo caso in cui un soggetto con interpretazione pleonastica non e 
realizzato riguarda un tipo di frase comparativa con als, (38a); sebbene non sia 
agrammaticale come nei casi appena visti, l'inserimemo di ~ comunque 
marginale, (38b): 

(38) 
b. 

Ich bleibc nicht langer, als notig iSL 
?!ch bleibe nicht langer, als es nolig ist 
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I parlanti non sono d'accordo sui grado di marginalir.a di es in (38b). Per alcuni, es ~ possibile 

solo nello elevato. osservi cbe quando si ad un inclividuo preciso, soggetto 

viene sempre espresso: 

(39) Er findet sich klUger, als er iSL 

Si osservi che con introduttore comparativo, wie, soggetto esserc 
espresso con il pronome pleonastico es: 

(40) Ich bleibc Jange, notig 

10.5. II "VorfeJd-es" 

Es viene inscrito nel Vorfeld ogniqualvolta sia anteposto a1cun elernento e la 
prima posizione rimarrcbbe vuota. Esso contribuiscc in a1cun modo al 
significato dell a frase, ma e inserito per ragioni sintattiche. I contesti in cui appare 
sono gli stessi che ammettono la mancanza di es nel Mittelfeld (cfr. 10.4.): le frasi 
contenenti passiv~ irnpersonale un verba passivo ("personale") 0 inaccusativo: 

(41) a. 
b. 
c. 

(42) a. 
b. 
c. 

(43) a. 
b. 
c. 

Gestem 
*0 
Es 

wurde 0 
wurde 0 
wurde 0 

Dem Hans wurde 0 
*0 wurde 0 
Es wurde 0 

sind 0 

gestem 
gestem 

getanzt. 
getanzt. 
getanzt. 

ein Buch gestohlen. 
dem Hans ein Buch gestohlen. 
dcm Hans cin Buch 

Heute 
*0 
F.s 

sind 0 heute 
sind 0 heute 

drei Studentcn gekommen. 
drei Studenten gekommen. 
drei Studenten gekommen. 

Per queslO tipo di 
"Platzhalter-es" . 

che viene inscrito nel si di "Vorfcld-es" 0 di 

Si noti non si utilizzasse la delle abbiamo presentato ne! 
cap. 2 e considerasse (41c), vero sarebbe difficile 
spiegare la sua assenza nel Mittelfeld nelIe frasi come (33), (35) e (37). Inoltre, adottando la 
regola dell'inversione soggetto-verbo, si dovrebbe dire che in certi casi es "scompare" quando si 

ha inversionc del soggctto del verbo. in altri essere mantenuto: 
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(44) a. Es wurde getaIlZl. 
~ Wurde0 

Es heute drei Stmlenten gekommen. 
~ Sind 0 heute drei Studenten gekommen? 

(45) Es gekostet 
~ es viel ge);osl:er! 

b. Es hatgeregneL 
~ Hat es geregnet? 

A la difficolU! stabilirc esaUamente i contesti in cui "scompare", questa regola 

potrebbe spiegare il caso delle frasi subordinate come (32a), (34a) e (36a), in cui es ~ altrettanto 
impossibile ma non si ~ avuta nessuna inversione soggetto-verbo. 

'inserimento di es avviene ec~lusivamcnte nelle 
dichiarative principali viste ma anche in altri di frase: nelle domande di 
confenna (Vergewisserungsjragen), (46), nelle domande eeo, (47) (cfr. 6.1.), e 
nelle frasi subordinate con la struttura di frasi principali, (48) (cfr. 2.9.3.): 

(46) 
b. 

(47) 

(48) a. 

Vie1e Gaste kamen? 
Es kamen viele Gaste? 

Hat jemand wen angcrufen? 
Es jcmand angerufen? 

Ich glaube, viele Briefe sind da. 
Ich es viele Briefe 

Es non pub dunque essere considerato come rindicatore di una frase dichiarativa presentativa. 

Come abbiamo gitl detto, esso viene inserito per ragioni sintattiche, ogniqualvolta la prima 

posizionc di una frase con il verbo in seconda posiziane rimanc vua!a. 

osservi frase pub esserc la domanda eco corrisponclente a una 
interrogativa si/no, in cui wen f:: un pronome indefinito inlerpretalo come "jemanden". Se well C 

un pronome interrogativo, la frase ~ impossibile con questo ordine delle parole. La frase in cui il 
soggetto jemand appare nel Vorfeld, invece, ~ possibile con entrambe le interpretazioni: wen pub 
essen? un pronome indefinito, in (49a), pronome interrogativo, come in (49h), 
qual come domanda ~ acceDlalO: 

(49) a. Jemand hat wen angerufen? 
Jemand hat WEN 

Si noti infme che nelle frasi con es il verba non accorda con es, ma con il 
soggetto in posizione postverbale. Questo e particolannente evidente in una frase 
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contenente un soggetto plurale: 

(50) a. 
b. 

Es kamen viele Gaste. 
*Es kam viele Gaste. 
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1I verbo accorda con soggeuo postverbale anche itaIiano inglese, (51 )(52). Nelle 

corrisponclenti frasi francesi, lnvece, l: sempre coniugato alia pers. sing .. 

(51) a. E arrivato un uomo. 

b. Sono arrivati molti uominL 

(52) a. There comes a man. 

b. There come three men. 

(53) a. II arrive arriv6 un 

b. 11 arrive arriv6 trois gar<;(Jlls. 

10.6. Es connesso una frase estraposta 

Molto spesso il pronome es anticipa una frase complemento estraposta, cioe che si 
trova nel Nachfeld. La frase subordinata pub con tenere un verba cli modo fmito 0 

un infinito. Nelle grammatiche questo di es chiamato "Korrelat
es". 

In questo caso. es e obbligatorio. facoltativo 0 impossibile a seconda del tipo 
cli verbo. I tre casi verranno trattati nei paragrafi che seguono. Dobbiamo 
premettere che ci sono molte differenze tra i vari parlanti nel giudicare quando es 
deve essere presente nella frase essere omesso. Le discusse 
in 10.6.1. e 10.6.2. sono dunque da considerare piuttosto come delle tendenze che 
come regole inviolabili. I casi in cui es e impossibile sono invece regolati dalla 
sintassi e tutti i parlanti sono d'accordo sulla loro agrammaticalita Cv. 10.6.3.). 

10.6.1. Es obbligatorio 

n pronome es e obbligatorio funge vero soggetto un 
nei casi: 

A) quando funge da soggetto di un verbo transitivo: 

(54) a. 
b. 
c. 

.... daB Mann beleidigt, daJ3 ihn liehsL 

..., daB es mich start, daB sie ihn liebt. 

. ..• weil es meine Behauptung beweist, daB 3x6 18 ist. 

dunque 
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B) quando funge da soggetto di un verba intransitivo con ausiliare haben: 

(55) 

(56) a. 
b. 

(57) a. 
b. 

wtirde es mit dir ins zu gehen. 

weil es stimmt, er den Hund gefilttert hat 
Hoffentlich stimmt es, daB er den Hund gefilttert hat. 

. .. , daB es heute scheint, daB er laank ist. 
Leider scheint es, daB er k.rank ist 

Con il scheinen, es mancare 
10.3. un 

nella frase presente anchc 
complemento dativo (si simile con vcrbi psicoJogici 
impersonali): 

(58) ... , daB (es) mir scheint, daB er krank ist. 

C) quando da (vale a una frase 
contiene soggetto e un predicato non Una frase ridotta pub 
complemento di un verba epistemico (come finden, halten, ecc.) 0 di un verba 
causativo (machen). Si noti che il soggetto della frase ridotta risulta equivalente a1 
soggetto della frase copulare corrispondente (con il verba sein): 

(59) a. 
b. 

(60) a. 

b. 

Si vedano 

ad esempio 

(61 ) a. 
b. 

(62) a. 
b. 

finde res unwahrscheinlich], 
ist es unwahrscheinlich, daB 

Hans den Preis gewinnen wird. 
den Preis wird. 

Deine Haltung macht res sehr schwierig], eine Entscheidung zu 
treffen. 
Jetzt ist es sehr schwierig, eine Entscheidung zu treffen. 

casi in cu i iI della frase· non ~ il pronome ma un nome 

Icb finde [Hans intelligent)/lch balte [Hans fUr intelligent]. 

Hans iSl intelligent. 

Nacbricbt [Bans sebr 

ist sebr tranrig. 

10.6.2. ESfacoltativo 

Es ricorre facoltativamente soggetto 
attive corrispondenti esso facoltativo in 

verbo passivo. quando nelle 
di oggeuo. 
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riscontra una certa tendenza ad usare es con i verbi fattivi, vale a dire con quei 
verbi che irnplicano la veritA dell'evento espresso nelloro cornplernento (cfr. 4.3.): 

(64) 

(66) 

a. 
b. 

a. 
b. 

a. 
b. 

a. 
b. 

Er bedaucrte / bereutc 
Vom Angcklagten 
rnitgeplant hatte. 

leh hasse (es), daB er so split komrnL 
Von alJen wird (es) gchaBt, daB er so sp!it komrnt. 

Hans (es) gestem aufgegeben, nach VerrniBten suchen. 
Gestem wurde (es) nach VenniJ3ten zu suchen. 

leh ertrage (es) nicht. daB du dich so benimrnst. 
Jetzt wird (es) nicht rnehr ertragen, daB du dieh so benirnrnst. 

a. Der lehnt den ProzeB wiederaufzunehmen. 
ahgelehnt, den ProzeJ3 wiederaufzunehmen. b. 

Es ~ facoltativo anche con i verbi che hanno l'ausiliare sein (verbi 
inaccusativi, v. 7.3.): 

a. 
b. 

Jetzt 
Dem 

10.6.3. Es impossibile 

ihn besuchen wollte. 

agramrnaticale con tutti verbi, sia cornplernento nella 
attiva che soggetto [rase passiva corrispondente. Distinguiarno i 

in A)-D). la presenza assenza di es anche fOffila della 
frase subordinata. che discutiarno in E)-F), e dalla sua posizione, casi G)-H). 

A) con i verbi del dire: 

a. Er / sagte daB er gewonnen hatte. 
b. Gestem wurde (*es) hehauptetlgesagt, gewonnen 

B) con i verbi che esprirnono un'attivitA mentale (verbi del pensare): 

(70) a. 
b. 

Der Lehrer hat (??es) schon lange verrnutet. daB dieser Schtiler faul iSL 
wurde vennutet, Schi.iler 
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C) con i verbi che hanno un complemento interrogativo: 

(71) Ich habe gefragt, ob er mitfahren wollte. 
b. Gestem wurde (*es) gefragt, ob er mitfahren wollte, 

D) con verbi hanno un complemento preposizionale: 

(72) a, Ich verzichte C*es) darauf, nach London zu fahrcn. 
wurde (*es) darauf verzichtel, nach London zu fahren, 

NegJi esempi il pronome es l; un complemento oggetto idiomatico (v, sopra 10,2., punto 
D): in (73a), esso non anticipa la frase subordinata estraposta. in (73h) ripremle frase 

subordinata disJocata a sinistra, II pronome che, rispettivameme, anticipa e riprende la frase 
subordinata ~ iI pronome inv:lriabiJe da complemento della preposizione: 

(73) a. 
b. 

Er legl es darauf an, [daB alle in ihm den guten Onkel sehenl, 

[DaB alle in ihm den guten Onkel sehenl, darauf legt er es an. 

E) se il verbo della frase subordinata e al congiuntivo I, che esprime il dubbio del 
parlante sulla verita di quanto sta dicendo (v. 2.93,): 

(74) a. 
b. 

Er berichtete (*es), daB die StraBe doch gebaut werde. 
Dann wurde (*es) berichtet, daB die StraBe doch gebaut werde. 

F) se la frase subordinata ha la struttura di una frase prindpale, e doe una frase con 
il verbo in seconda posizione (v. 2.9.3.): 

(75) a. 
b. 

Jetzt steht (*es) fest, er kommt morgen. 
Mir scheint (*es), er iSl krank. 

Nella frase seguente, es non anticipa la frase subordinata, ma e un pronome soggetto pleonastico 

con interpretazione indefinita (v, 10.2 .• punto A), per cui la frase subordinata pub avere la forma 

di una frase princlpaJe con verbo seconda posizione: 

(76) Es heifit, ltaliener essen immer Spagbetti. 

G) se la frase subordinata si trova essa stcssa nel Mittelfeld: 

(77) 
b. 

... , daB ich (*es) gestem, daB nicht gekommen ist, bedauert habe. 

... , daB (*cs) gestern, daJ3 er nicht gckommen ist, bedauert wurde. 

H) se frase subordinata si trova ne! Vorfcld. La frase subordinata viene collocata 
nel Vorfeld a partire dalla sua posizione all'interno del Miudfeld. cosicche es non 
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pub venir inserito. Questo vale sia quando la frase funge da soggetto, come in 
(78a). quando da complemento (78b), con un passivo, 
(78c): 

(78) a. 
b. 
c. 

Si osservi 

il pronome 

(79) a. 
b, 

c. 

[DaB der Franz den Josef so bewundert]. wundert (*es) manchen. 
rDaB del' Franz den so bewundcrt]. glaube ich (*es) 
[DaB der Franz den so bewundert], wird von niemandem 
geglaubl 

se la frase subordinata appare essa nel Vorfeld, ma e dislocata a sinistra, 

ripresa e appare nel Vorfeld (cfr. 3.L2.): 

[DaB deI' Franz den Joser so bewundert]. das wundert mancben. 

(DaB der den Josef so bewundert]. glaube nicht. 
[DaB der den Josef bewundert], wird von niemandem 

Nei casi A)-G) elencati qui sopra, res inserito nel Vorfeld e ovviamente 
sempre grammaticale Oa frase (80g) e marginale a causa della collocazione nel 
Mittelfeld della frase subordinata modo cfr. 3.2., ma e di (77) 
con il nrr,nAn"\~ es espresso): 

(80) a. 
b. 
c. 
d. 
e. 
f. 
f. 
g. 

10.6.4. 

Es wurde behauptet / gesagt. daB er gewonnen hatte. 
Es wurde schon lange vermutet, dieser Schiller fau! ist 
Es wurde gcfragt, ob mitfahren wollte. 
Es wurde darauf verzichtet, nach London zu fahren. 
Es wurde berichtet, daB die StraBe doch gebaut werde. 
Es steht er kommt morgen. 
Es scheint, ist krank. 
??Es wurde, daB er nicht gekommen ist, bedauert. 

estraposta soggetto un aggettivo 

La frase con cui es e connesso pub anche essere complemento di un aggettivo. A 
questo proposito, si devono distinguere due classi di aggettivi: 

i) quelli cui es facoltativo; 
ii) quelli con cui es e obbligatorio. 

Appartcngono alla i) gli che nelle frasi seguenti: 
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(82) a. 
b. 
c. 
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wurde (es) bekannt, 
(CS) klar, daB wir ihm 

(es) sicher, daB er 

c1asse ii) i seguenti 

Heute ist "'(es) angenehm, daB er kommt. 
Jetzt ist "'(es) peinlich, daB wir ihm helfen mtissen. 
Wahrscheinlich ist "'(es) geflihrlich, daB er bleibt 

201 

Cosl come per i verbi psicologici visti in 10.3., la mancanza di es ha conseguenze 
menD frase e presente dativo che possa 
trattato 

(83) mir peinlich ist, ihm 

Esistono fenomeni possibili solo della classe i): 

A) solo la frase subordinata complemento di questi aggettivi pub avere la forma di 
una frase principale, con il verba in seconda posizione (v. 2.9.3.), come mostra il 
contrasto tra (84) e (85): 

(84) a. 
b. 

(85) 

B) 

(86) a. 
b. 

(87) a. 
b. 

In 

Es ist klar / sicher, er wird kommen. 
Gestem wurde bekannt, sie habe die Prtifung bestanden. 

pcinlich, er wird kommen. 
wichtig, er sei gekommen, 

aggettivi e possibile la + aggettivo": 

Wie 0 alien klar ist, wird er es nicht schaffen. 
Wie 0 bekannt ist, ist er zu sp~it angekommen. 

*Wie 0 peinlich ist. hat Hans seinen Boss nicht erkannt 
"'Wie 0 uberraschend ist, ist er zu frtih angekommen, 

operare una classificazionc 
evidente. imminente. (in)cer/o, 

ii) appartengono: norlTN'nn,l" 

le due classi sono: 

aggettivi. AlIa cl a:; se 

ovvio. prevedibile. probabile, 

(im)possibile. ingiustijicIJlO, 

fenomeni cbe in italiano 
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A) la cliticizzazione di una parte del eomplemento dell'aggettivo tramite iI pronome etitieo ne: 

(88) a. 
b. 

(89) a. 
b. 

(Dei suoi ne ~ now uno. 

*(Dei suoi artieoli) ne ~ importante solo uno. 

(Della sua azione) ne sono chiare le eonscgucnze. 
*(Della sua azione) ne sono pericolose conseguenze. 

B) la possibilitA della costruzione "come + aggettivo": 

(90) a. 
b. 

Come (e) tutti I iI direuore si e dimesso. 

*Come (e) pericoloso per I'azienda, iI direttore si ~ dimesso. 

Si osservi cbe queste due proprietA distinguono in italiano i verbi inaccUSc'ltivi rIai verbi 

intransitivi 7.3.7.): 

(91) a. Ne arriverll solo uno. 

b. *Ne telefonerll solo uno. 

(92) a. Come spessa succede, Mana e sbagliato. 

b. *Come conta agli occhi di molti, Mario ha vinto. 

Gli aggettivi della c1assc sono dunque sn:nili ai verb! inaccusativi: soggeno realtA un 
complememo oggetto. Gli aggettivi deiIa elasse ii), invece, SQno paragonabili ai verb! intransitivi: 

iI loro ~ un vera soggetto. La distribuzione di es in tedeseo e dunque parallela per verbi ed 

aggettivi: es pub essere omesso solo quando funge da soggetto dei predicati inaccusativi. 

10.6.5. Frase estraposta complemento di un aggettivo 

AItri aggettivi sono invece paragonabili ai verbi transitivi: oltre al soggetto, 
possono selezionare complemento oggetto assegnano caso accusativo (ad 
csempio los, wert, ecc.): 

(93) Ich bin das Streiten leid. 

Se il complemento e rappresentato una frase, questa pub esscre daes: 

(94) Das Buch ist (es) wert, [daB man es liest]. 

La frase anche rdppresentare soggeuo dell'aggettivo, (95a), come tale, 
essere dislocata a sinistra e ripresa dal pronome das, (95b). In questo caso il 
pronome es rappresenta dunque i1 complemento dell'aggettivo e non e connesso 
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con la frase subordinata: 

(95) a. 
b. 

[DaB man das Buch liest], ist es wert. 
[DaB man das Buch liest], das ist es wert. 

Con alcuni aggettivi il pronome anticipatore es ~ obbligatorio: 

(96) 

Si 

(97) 

b. 

leid, daB er so lange 

costruzione seguente, in cui, 

anticipa ~ obbligatorio: 

das Streiten san. 
Er hat es satt, daB er so lange wanen mull. 

10.7. La distribuzione del pronome da 

rappresentato da una 

n pronome locativo da pub trovarsi in prima posizione nelle frasi presentative, 
contenenti un verbo inaccusativo 0 un passivo impersonale: 

(98) kommt jemand / ein Mann. 
viel gelacht 

In non ha necessariamente locativo che ha in 
lange gewohnt, Da gewohnt, e assume 

funzione pleonastica. 
AI contrario che nelle costruzioni presentative con il Vorfeld-es, il soggetto 

pub essere un sintagma nominale definito e persino un pronome debole (v. 3.1.6.): 

(99) a. 
b. 

Da klappert die Miihle am rauschenden Bach. 
Da kommt er. 

Inoltre, a differenza di es (si veda sopra 10.4.), da pub trovarsi nel Mittelfeld: 

(101) a. 
b. 

da die Miihle am rauschenden 
wurde da viel gelachL 

da pUD ricorrere 

1st Hans da? / Hans ist da. 
Es waren viele Leute da. 

kJapperte. 

sein e corrispondere 
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La costruzione con gibt traduce invece l'uso esistenziale di essere: 

(102) Es gibt vie! zu tun. 

Si osservi ruso paralleio del verbo dare nella seguente espressione: 

<la il che ". 

n complemento del verbo geben e in questo caso sempre indefinito: 

(104) In Wirklichkeit gab es nach dieser Katastrophe keinen neuen Anfang 
mehr. 

10.S. La distribuzione del pronome dos 

n pronome das pub essere usato come una sorta di elemento pleonastico, in frasi 
presentative come le seguenti: 

(105) a. 
b. 

Das ist Hans. 
Das sind Hans und Maria. 

11 verbo accorda sempre con il soggetto postverbale, sia nel caso di soggetti oi 3a 
persona, come in (105), che nel caso dei pronomi di la e 2a persona, come in 

(106) a. 
b. 

Das bin ich. 
Das duo 

Si noti che nelle frasi (106) das appare in prima posizione e il pronome soggetto 
appare neI Mittelfeld, a differenza costruzioni analoghe es, le quill si 
veda sopra 10.2., punto F: 

a. !ch bin 
b. Du bist es. 

Questo contrasto pub spiegare ricordando che il pronome che appare in ( 
ha il comportarnento di un es complemento oggetto, e dunque e impossibile nel 
Vorfeld ma possibile nel Mittelfeld. n pronome dirnostrativo corrispondente in 

non questa restrizione, e dunque trovarsi nel Vorfeld. 
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COSTRU NOMIN DISCONTINUE 

In tedesco gli elementi che fanno parte di un unico sintagma nominale (cioe 
il complesso formato dal l'articolo cd evcntuali aggettivi c complemcnti 
preposizionali, efr. cap. 8) non trovarsi in discontinuo 
aJl'interno frase: 

(1) a. 
b. 
c. 
d. 

Ich habe gestern einen gutaussehenden Mann gesehen. 
"'Einen habe ich gestern gutaussehenden Mann gesehen. 
*Gutaussehenden habe ich gestem den Mann gesehen, 

habe eintm gutaussehenden Mann ~",.'''''II~! 

Ci sono perb delle eccezioni apparenti a questa generalizzazione che 
riguardano quasi escIusivamente i sintagmi nominali quantificati e che saranno 
trattate nei tre paragrafi seguenti. 

11.1. I quantificatori fluttuanti 

I quantificatori universali aUe e beide possono apparire alquanto Iontani dal 
nome che modificano in moltissime lingue tra cui anche l'italiano ed il tedesco: 

(2) a. Studenten (aUe / sofort (aUe die Aufgabe 
I beide) aD~~c,g(!De,n. 

b. Gll studenti hromo (tutti / consegnato / entrambi) 
subito (tutti / entrambi) il compito (tutti / entrambi). 

La terminologia di quantificatore fluttuante esprime metaforicamente il fatto 
che il si trova ]ontano dal quantificato, alIa "denva" 
in una 

11.1.1. L'ipotesi del quantificatore Jluttuante in posizione avverbiale 

Supponendo il in posizione avverbialc, 
possono complicate in (3). 

Prendiamo come (3a), in quantificatore 
aIle precede il no me in posizione di soggetto. Il quantificatore non pue trovarsi 
ne tra il nome ed un complemento del nome, come in (3b), ne alia fine dell'in
tero sintagma nominale, come in (3c). Pub invece trovarsi in qualunque altra 
posizionc come tranne alia sinistra complemcn!o 
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oggetto come in (3h): 

(3) a. IAile IMitglieder Hockey teams]] haben gestern nach der 

b. 

c. 

d. 

e. 

f. 

g. 

h. 

Niederlage vom Vorsitzenden einen Trostpreis erhalten. 
*[Die Mitglieder [alle] des Hockey teams] haben gestern nach der 
Niededage vom Vorsitzenden einen Trostpreis erhalten. 
*[[Die Mitglieder Hockey teams] aile] gestem nach der 
Niededage vom Vorsitzenden einen Trostpreis erhalten. 
[Die Mitglieder des Hockey teams] haben [aUe] gestern nach der 
Niederlage vorn Vorsitzenden einen Trostpreis erhalten. 
[Die Mitglieder des haben [alle] nach der 
Niederlage vom Vorsitzenden Trostpreis erhalten. 
[Die Mitglieder des Hockey teams] haben gestern nach der 
Niederlage [alle] vom Vorsitzenden einen Trostpreis erhalten. 
[Die Mitglieder Hockey teams] haben gestem nach der 
Niederlage vorn Vorsit7enden einen erhaltcn. 
*[Die Mitglieder des HockeyteamsJ haben gestern nach der 
Niederlage vom Vorsitzenden einen Trostpreis [aile] erhalten. 

Gli in (3) mostrano innanzitutto che si pub la distribuzione 
dei quantificatori fluttuanti in termini di numero dei costituenti che si 
interpongono tra il nome e il quantificatore. Infatti sia la posizione 
irnmediatarnente postnominale (3b) sia nella posizione a destra 
del nominale (3c) non ammesse. 

Si consideri ora la coppia minima di frasi data in (4): 

(4) a. [Die Mitglieder des H ockeyteams] haben den Trostpreis [aile 1 
erhalten 

b. *[Die Mitglieder H ockeyteams J haben einen Trostpreis [alle] 
erhalten. 

In (4a) complemento den e definito e frase 
grammaticale. (4b) differenzia da (4a) nel che il complemento 
oggetto einen Trostpreis e indefmito e la frase e inaccettabile. 13 chiaro perb 
che la defInitezza del complemento oggetto non pub interferire in modo diretto 
con la distribuzione quantificatore correlato con i1 

Ammettendo il quantificatore sia posizione avverbiale parallela 
queUa in cui si trova gestem in (5), potremmo spiegare l'agrammaticalita di 
(3g) e di (4b). Consideriamo che I'avverbio gestem marchi la parte piu a 
sinistra del sintagma verb ale che gli elemcnti che trovano alia sinistra di 
tale avverbio sono spostati parte sinistra del Mittclfeld, cosiddetta 
posizione "scrambling" (efr. 3.3.3.), mentrc quelIi che sono alIa sua destra sono 
interni al sintagma verbale: 
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(5) Die Mitglieder Hockeytcarns haben 

b. 
den Trostpreis gestern [sv _ erhalten]. 

*Die Mitglieder des Hockeyteams haben 
einell Trostpreis [sv erhalten]. 

Die Mitglieder llockeyteams haben 
gestem [sv einen Trostpreis erhalten]. 

In sintagma nominalc definito dell Trostpreis spostato da.1la posizione 
intern a al verbale nella posizione "scrambling". In (5b) 
spostamento del sintagma nominale indefinito einen Trostpreis non e possibile. 
In (5c) si vede che il sintagma nominale indefmito rimane nella posizione di 
base dentro il verbale e alla dell'avverbio. 

'ipotesi natura avverbiale quantificatore. ha 
problemi empirici e concettuali che non sembrano poter essere risolti. 
Innanzitutto. e difficile ammettere che il quantificatore abbia natura avverbiale 
dato che concorda per e numcro (tratti nominali) nome 
modifica mentrc avverbi non concordano mai questi Inoltre 
quantificatore non e in distribuzione complementare con un avverbio, come 
invece ci si aspetterebbe se il quantificatore occupasse una posizione 
avverbiale. 

11.1.2. L'ipotesi derivazionale 

C'C un'ipotesi alternativa movimento quan!ifica!ore a verso 
avverbiale: e cioe l'ipotesi il quanlificatore il punto 

partenza da dove il nominale quantificato si e spostato verso sinistra. 
Chiamiamo questa ipotesi "derivazionale" percM suppone che la struttura 
discontinua si a "derivata" dall'applica:rlone dell'operazione di movimento 
una del costltuente Si considerino frasi in (6): 

(6) a. ... , daB [alle [diese Studenten]] gestern [_] [sv gearbeitet haben]. 
[diese Studellten] [alle [sv habenJ. 

In (6a) l'intero sintagma nominale quantif1cato alle diese Studenten, soggetto 
del verba intransitivo arbeiten, parte da una posizione immediatamente alla 
sinistra del verbalc si sposta nella posi7jone di discussa 
in .3. In solo il sintagma nominale interne diese Studenten 
spostato mentre il quantificatore alle rimane nella posizione di base. 

Questa analisi altemativa considera il quantificatore come un elemento 
residuo del movimento del sintagma nominale da esso modificato. n 
movimcnto di sintagma nominale quantificmo puo interessare 
sintagma nominale incluso il quanlificatore, oppure pub lasciare il 
quantificatore in posizione di base spostando solo il resto del sintagma 
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nominale. Secondo questa ipotesi, ogni volta che, motivi indipcndenti 
prcsenza del quantificatore, c'e ragione di applicare l'operazione di movimento 
su parte del sintagma nominale quantificato, ci aspettiamo la possibilita di 
travare i1 quantificatore posizione caIlonica. 

A) Con quest a ipotesi si spiega il fatto che in alcune 1ingue, tra cui l'italiano, 
possono avere solo fluttuanti che modificano i1 soggetto. In 

queste lingue, infatti, il soggetto e l'unico nominale che pub spostarsi dalla 
posizione di base. In tedesco invece c'e movimento dei nominali definiti nella 
poslZlonc "scrambling'" di conseguenza possibile avere un 
f1uttuante anche da argomenti divcrsi dal soggctto, come i1 complemento 
oggetto in (7a) e il complemento indiretto in (7b), al contrario che in italiano 

(7) a. 
b. 
c. 

Der Lehrer hat [die Schiiler] gestern [sv [alle _ ] gelobt]. 
Der Lchrer hat [den Schlilern] gestern [alien _] gehoJfen]. 
*L'insegnante ha lodato I aiutato gli studenti (ieri) tutti. 

ledesco e l'unica Ira le lingue geruuniche pelIDetle un quanlificatore fltmuante ualla 
posizione complemenlo oggeUo. Dati analogbi si Irovano in olandese (8) e in islandese (9): 

(8) Hij heeft de boeken ongetwijfeld aUe gelezen. 
Hann bakurnar enaust 
efr. Er [as die Bucher sicher alle. 

Infatti anche l'olandcse e I'islandese hanno un movimento 
diversi dal soggetto. 

Mittelfeld di sintagmi nominali 

B) L'ipotcsi derivazionale spiega anche l'inaccettabilita (almeno per alcuni 
p arl anti) quantificatori f1uttuanti diversi dagli universali alle e Gli 
tri quantificatori, infatti, selezionano un complemento indefmito che non pub 
esscre spostato nclla posizione di "scrambling" (cfr. 3.3.3.).: 

(l0) a. 
b. 

*Der Lehrer hat Schiiler gestern vieie gelobt. 
*Der Lehrer hat Schiilem gestem vielen ein Buch gegeben. 

Se il nominale e spostato nel Vorfeld (cfr. 3.1) come in (11)-(12), il contrasto 
di accettabilita tra nominali definiti e norninali indefmiti riscontrato in (5) e 

scorn pare ma solo sintagma nominale all'accusativo ( e ( 
Il dativo non pennette la costruzione in (l2b) per motivi indipendenti (cfr. 
11.3): 

(11) a. 
b. 

Die Schiiler hat der Lehrer gestern alle gelobt. 
Den Schiilem hat der Lehrer gestern alIen ein Buch gegehen. 
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(12) a. Schiiler hat der Lehrer gestern viele gelobt. 

b. = *?Schiilern hat der Lehrer gestern vielen ein Buch gegeben. 

Il contrasto tra (10a) e (12a) deriva dal fatto che un sintagma nominale 

indefinito può occupare il Vorfeld ma non la posizione di "scrambling". 
Questo dato conferma sia che la posizione a distanza del quantificatore 

è dovuta al movimento verso sinistra del nominale quantificato, sia che il 
contrasto tra (7) e (10) è da ricondurre a proprietà indipendenti di movimento 
nella posizione di "scrambling" e non a proprietà particolari dei quantificatori. 

Dato che non è possibile estrarre un sintagma nominale subordinato in un 
PP né con il movimento nel Mittelfeld, né con il movimento nel Vorfeld (cfr. 

6.6.), non è possibile neanche avere un quantificatore fluttuante collegato ad 
un nominale dentro un sintagma preposizionale: 

(13) a. = *Ds Buch wurde den Kindern gestern von allen gelesen. 
b. — *Das Buch wurde von den Kindern gestern allen gelesen. 

(14) a. *Den Kindern wurde das Buch von allen gelesen. 

b. = *Von den Kindern wurde das Buch allen gelesen. 

C) L'ipotesi derivazionale spiega anche il fatto che questo fenomeno riguarda 
uno spostamento all'interno di un'unica frase e non può coinvolgere due frasi 
l'una subordinata all'altra. Infatti, i movimenti nel Mittelfeld non possono 
raggiungere il Mittelfeld della frase sovraordinata, indipendentemente dal tipo 
della subordinata, a Verb-Zweit (15a), o con verbo in posizione finale, come 

in (15b): 

(15) a. *Johann die Biicher sagte, habe er (alle) gestohlen. 

b. *..., daB die Biicher Johann sagte, daB er (alle) gestohlen habe. 

Tuttavia, ci aspettiamo di trovare quantificatori alla distanza di uno o più nodi 
di frase rispetto al sintagma nominale che modificano, se sul sintagma 
nominale si è applicata una regola di movimento che può estrarre un elemento 
fuori dalla frase da cui parte (cfr. 6.1-4.). 

Il movimento nel Vorfeld permette il passaggio attraverso il Vorfeld di 
una frase subordinata al Vorfeld di una frase sovraordinata (cfr. 6.1). In questo 

caso il sintagma nominale estratto attraverso il Vorfeld della frase subordinata 
può lasciare il quantificatore nella posizione di base: 

(16) Die Biicher sagte Johann, [ ___ habe er [alle ___] gestohlen]. 

Anche un sintagma interrogativo può lasciare un quantificatore nella posizione di base, sebbene 
con un'interpretazione particolare:
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(17) a. 
b. 
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[_ hast du [alle_l 
sagte Johann, L- hast 

gruppi di libri e chiede dice che) tu hai rubato 
per intern collettiva del quantificatore), attribuire al quantificatore 
in (17) dislributiva (quali libri sono delto che) tu hai rubato 
ciascuno), dato che l'interpretazione distributiva e incompatibile con i sintagmi interrogativi. Si noti 
inoltre che i pronomi interrogativi, come wer, was, eec., sono intrinsecamente singolari e quindi 
incompatibili sia con l'interpretazione collettiva sia con l'interpretazione distributiva. 

D) Un'apparente violazione della restrizione del movimento di "scrambling" 
alIa frase in cui si trova il sintagma nominale spostato si verifica nel caso delle 
costruzioni coerenti (cfr 4.3). Alcuni verbi come versuchen prendono un 

(18) a. 

b. 

c, 

che non ha valore autonomo. Si forma allora 
un solo Mittelfeld. atono es in (1Sb) pub 

"scrambling" della sovraordinata, 
e l'unica posizione disponibile. Inoltrc 

avere "portata ampia", negare il verbo 
un'interpretazione paraliela alia glossa 

... , daB die beriihmte Friedlandia [F dieses Lied in Wien zu singen] 
versuchte . 
... , daB es die beruhmte Friedlandia [F _ in Wien zu singen] 
versuchte. 

die Prufung nicht 
cereato di fare l'esame. 

in (1 Bc). La virgola 
manea eoerente la cui (ISe(i)). La virgola 
appare nella costruzione incoerente che corrisponde all'interpretazione (18c(ii). 

(l8b-c) contrastano con (19b-c), dove il verba della frase sovraordinata 
verlangen prende una frase infinitiva incoerente Ccfr. 4.3): 

(19) a. 

h. 

... , daB die beriihmte Friedlandia [F dieses Lied in Wien zu singen] 
verlangte. 

daB die beruhmte Friedlandia [I' in Wien zu singen] 

die Prufung nicht 
ha preteso di fare 

prcteso di non fare l'esame. 

Si noti che in ( la virgola e obbligatoria perche l'unica possibilita e che la 
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costruzione sia incoerente. 
Solo nelle costruzioni coerenti come quella selezionata da versuchen in 

18), non con le costruzioni incoerenti come queUe selezionata da verlangen 
in (19), il quantificatore fluttuante pub apparire nella frase subordinata quando 
il sintagma nominale (in questo easo un pronome) si trova nella frase 

Da una struttura di base (20a) possiamo ottenere (20b), ma 
da una struttura come (21a) non possiamo ottenere (2Ib): 

(20) 

b. 

(21) a. 

... , daB die bcriihmte Friedlandia [in Wien [diese Lieder]J zu 
singen] versuchte . 
... , daB [sie] die beriihmte Friedlandia [in Wien [alle zu 

versuchte . 
... , daB die beriihmte Friedlandia [in Wien [alle [diese Lieder]] zu 
singen verlangte. 
* ... , daB die bcrilhmtc Friedlandia [i n Wien r alle zu 
singen] verlangte. 

E) Si noti infine che 
nominale al genitivo: 

e possibile avere un quantificatore fluttuante un 

(22) *Der Prasident hat Toten der WeItkriege gestem gedacht. 

11.1.3. Le proprieta mOljologiche del Jluttuante 

Per quanto riguarda la realizzazione della flessione suI quantificatore (cfr. 
8.2.4-5.), si il contrasto (23). cui quantificatore in POsi7ione 
adiacente al nome che modifica, e (24), in cui il quantificatore e in posizione 
discontinua: 

(23) a. Alle Gaste sind weg. 
b. All *(die) Gaste sind weg. 

?Alle die Ga<;te sind weg. 

(24) a. *Giiste sind alle weg. 
*Die Giiste sind all weg. 

c. Die Giiste sind alle weg. 

La prescnza quantificatore (23) SI la presenza dell'articolo sia 
facoltaliva (efr. (23a,e)) e ehe sia obbligatoria solo nel caso in cui il 
quantificatore non sia flesso (come e indicato dall'asterisco sulla parentesi in 
(23b)). In (24), inveee, l'articoIo e obbligatorio (efr. (24a,c), come pure e 
obbligatoria la f1essionc suI quantificatore (efr. (24b,c». 
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A prima vista l'ipotesi derivazionale ci costringerebbe a derivare (2'k), cbe e perfetta, da (23c) che 
e marginale. Allo stesso tempo, le frasi grammaticali (23a,b) sarebbero alia base di costruzioni 
discontinue agrammaticali, coma (24a,b). Se ci fermiamo a questa osservazione, l'ipotesi 
derivazionale ne rimane indebolita. 

Per spiegare i dati in (23)-(24) siamo costretti a raffinare l'ipotesi di movimento formulata 
finora, per indagare sui rapporto tra quantificatore e articolo. In 8.2.4. si e osservato che il 
quantificatore ha un rapporto di selezione nei confronti del nominale quantificato soprattutto per 
quanto riguarda 10 statuto di definitezza, ovvero la presenza 0 menD di un articolo determinativo. 
L'articolo, dunque, realizza dei tratti di selezione del quantificatore. I tratti nominali condivisi da 
quantificatore e articolo includono genere, numero, caso e definitezza. La sequenza in (23c), 
dunque, e morfologicamente ridondante. in quanto questi tratti sono presenti in due elementi 
adiacenti delle stesso costituente. violando un principio genera le di economia che opera spesso 
nella grammatica. La completa realizzazione dei tratti nominali da parte del quantificatore in (23a) 
fa si che I'articolo si possa omettere; d'allra parte, la presenza dell'articolo in (23b) fa si che i tratti 
nominali sui quantificatore possano essere omessi. Nelle costruzioni discontinue, pero, viene menD 
una caratteristica fondamentale del rapporto tra il quantificatore e r articolo in (24): I' appartenenza 
allo stesso costituente. Cio imped.isce che in una di queste due teste possano essere omessi i tratti 
nominali. Questa e la causa della agrammaticalitA di (24a-b). 

1.0 stesso si verifica per beide. Si noti che la sequenza "beide + Art + N" e decisamente 
menD accettabile di "aUe + Art + N" e cbe con beide e possibile un altro ordine di parole: "Art 
+ beide(n) + N": 

(25) a. 
b. 
c. 

Beide (*die) GlIste sind weg. 
Die beiden Gllste sind weg. 
Die Gliste sind beide weg. 

(25a) mostra che nel caso in cui beide fOlma un unico costituente con il nomina le quantificato 
l'articolo non puo apparire. Questo correla con il fatto che non esiste una forma di beide che non 
sia flessa per i tratti del nominale. (25b) non pue essere la forma di base di (25c), dato che in 
(25b) die Gllste non e un eostituente ehe esclude il quantificatore. In (25b), beiden e un aggettivo 
quantitativo (eft. 8.2.4.) e non pue essere lasciato nella posizione di base se il sintagma nominale 
e spostato. L'aggettivo infatti e in posizione interna al sintagma nominale e non c'e alcun 
costituente cbe escluda l'aggettivo e includa I'artieolo. Infine. (25c) e parallelo a (2'k). 

11.2. 1 prooomi quaotificati 

In tedesco, come pure in italiano, l'ordine "quantificatore - sintagma nominale" 
non pub mai essere invertito quando ad essere quantificato e un sintagma 
nominale: 

(26) a. 
b. 

(27) a. 
b. 

Alle (die) Kinder sind laut. 
*Die Kinder alle siod laut. 

Tutti i ragazzi fanno chiasso. 
*1 ragazzi tutti fanno chiasso. 

Quando l'elemento quantificato e un pronome personale, l'ordine pub essere 
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(28) a. 
b. 

(29) a. 
b. 
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e deve in tedesco: 

Tutti noi I voi Iloro facciamo I fate I fanno chiasso. 
Noi I Voi I Loro tutti facciamo I fate I fanno chiasso. 

wir I ihr 
Ihr I ?Sie 

sind I seid 
sind I seid 

laut. 
1aut. 

213 

Lo stesso vale nelle posizioni complemento, come si vede ad es. in (30) subito 
sotto. 

Si noti che il quantificatore in posizione postnominale deve avere 
morfologia nominale forte, e stato per il quantificatore fluttmmte 
in 11.1.3. sequenza - quantificatore" in (29/30b), rappresenta 
una struttura quantificatore fluttuante un costituente, dato che 
apparire in Vorfeld, (30b). Invece, la sequenza "quantificatore - sintagma 
nominale" in (31) non e un costituente, dato che non pub apparire in Vorfeld, 
(31lJ): 

(30) a. 
b. 

(31) a. 
b. 

Joharm hat uns 
aUe] hat 

gcsehen. 

Johann hat die Kinder alle gesehen. 
*[Die Kinder alle] hat Johann gesehen. 

Die Kinder in (31 a), e un quantificatore fluttuante: 
sintagma nominale e stato nella di mentre 
quantificatore e rimasto nella posizione di base (cfr. 11.1.2. sopra). L'unica 
particolarita in (31 a) e il fauo contingente che nessun elemento interviene tra 
il nominale e il quantificatore. La struttura di (31a) e la seguente: lohann hat 
die Kinder [alle _] 

11.3. La topicalizzazione "spezzata" 

Questa costruzione e caratterizzata dal fauo che il quantificatore e il sintagma 
nominale indefiniti, i1 sintagma nominale si trova Vorfeld, come 
in (32): 

(32) a. 
b. 

Kinder kenne ich keine. 
Studenten haben vie le den Kurs besucht. 

L'assenza di questa costruzione in lingue gelIIlaniche diverse dal tedesco, che pure presentano il 
Verb-Zweit esempio I'olandcse), indica che essa direttamente dalla proplicta 
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di una lingua di avere il Verb-Zweit. 

Una differenza importante rispetto alIa costruzione "fluttuante" del 
quantificatore universale vista sopra e che nella topicalizzazione "spezzata" la 
parte che rimane suI posto pub presentare un modificatore 0 un complemento 
del nome sia senza quantificatore (33), sia preceduta da un quantificatore 
indefmito (34): 

(33) a. 
b. 

(34) a. 
b. 

Bucher hat er bislang nur unverstiindliche geschrieben. 
Bucher hat er bis1ang nur uber Chomsky geschrieben. 

Bucher hat er bislang nur wenige gute geschrieben. 
Bucher hat er bislang nur ;;wei uber Chomsky geschrieben. 

Un'altra differenza e l'impossibilita di questa costruzione non solo con 
sintagmi nominali al genitivo, come si verifica anche per i quantificatori 
fluttuanti (cfr. l'es. (22) in 11.1.2.E), ma anche con sintagmi nominali al dativo. 
Tuttavia si noti che i sintagmi nominali che ricevono il dativo ma non hanno 
ruolo semantico di termine, come il complemento di helfen in (35c), possono 
apparire in questa costruzione: 

(35) a. 
b. 
c. 

*Toten wurde gestem keiner gedacht. 
*Kindem hat der Lehrer keinen ein Buch gegeben. 
Kindem hat der Lehrer vielen geholfen. 

Queste due differenze indicano che non si tratta esattamente delle stesso 
fenomeno. Nella costruzione "a quantificatore fluttuante" si verifica uno 
spostamento dell'intero nominale quantificato che lascia il quantificatore suI 
posto. Nella "topicalizzazione spezzata", invece, sembra che i due nominali 
siano piu indipendenti l'uno dall'altro, pur condividendo 10 stesso ruolo 
semantico e 10 stesso caso (cfr. 1.3.). In altre parole, sembra che non si tratti 
di vera "topicalizzazione", ma di "dislocazione a sinistra" (cfr. 3.1.2.). 

Per "dislocazione a sinistra" in tedesco intendiamo costruzioni come 
(36a), in cui e presente il pronome di ripresa die. Nel caso di un sintagma 
nominale indefmito. il pronome di ripresa e solche (36b), ma e preferita la 
variante in cui questo non e espresso (36c): 

(36) a. [Diese italienischen Linguistenl. die kenne ich [a lie _l. 
Jf' I 

b. ?? Deutsche Linguisten, solche kenne ich [viele _l. 
k I 

c. Deutsche Linguisten, (2) kenne ich [viele _l. 
l' I 



LE COSTRUZlONI NOMINAU DISCONTINUE 215 

In (36) e i1 pronome di ripresa (die / solche) a spostarsi dalla posizione di base 
segnalata da _. Il sintagma nominale dislocato a sinistra e direttamente 
posizionato nel Vor-Vorfeld e non proviene da una posizione diversa tramite 
spostamento. 

In quanto segue esamineremo i dati del tedesco ehe suggeriscono di 
analizzare la topiealizzazione spezzata come dislocazione a sinistra alIa luee 
di un'analisi contrastiva con i dati dell'italiano, in eui la costruzione a disloca
zione a sinistra e inequivocabile, data la presenza del pronome elitieo (ad es. 
li in (37a) e ne in (37b»: 

(37) a. 
b. 

I linguisti italiani li eonosco tutti. 
(Di) linguisti tedeschi ne eonosco molti. 

A) In alcune varianti del tedesco meridionale e possibile trovare il deter
minante ein nel sintagma nominale in prima posizione se questo e singolare: 

(38) a. 
b. 

Eine LiJsung hat er eine bessere als ich. 
Di I *Una 1*0 soluzione lui ne ha una migliore di me. 

(38b) ci mostra cbe quando i1 sintagma nominale dislocato e singolare in 
italiano e obbligatoria la presenza della preposizione di. Infatti, e esclusa non 
solo la presenza di un determinante, ma ancbe l'assenza di determinanti 
lessicali, ehe invece e possibile con i sintagmi nominali plurali (con 
interpretazione partitiva, cfr. 8.1.3.B). Si potrebbe pensare all ora che ein in 
tedesco abbia la stessa funzione della preposizione di in italiano, e cioe quella 
di assegnare I segnalare l'interpretazione partitiva al sintagma nominale. 

B) n quantificatore in posizione di base ha la forma di un pronome, non di un 
determinante (efr. 8.2.5.). Questo risulta evidente nel easo del neutro singolare: 
in (39a) troviamo la forma forte keins che si trova nell'uso pronominale, e non 
la forma debole kein, che invece e obbligatoria in eontiguith eon il nome pieno, 
come in (39b): 

(39) a. 
b. 

Ein Schwimmbad hat er noch keins I *kein gebaut. 
Er hat noch kein I *keins Schwimmbad gebaut. 

C) Sia in tedesco sia in italiano deve esserei un nome non realizzato nella 
posizione di base. Le frasi in (40) sono escluse percM nella posizione di base 
si trova un sintagma nominale, e (41), con il pronome nella posizione di base, 
e l'uniea possibilith: 

(40) a. 
b. 

* Bucher hat er noch keine Romane geschrieben. 
* Di libri non ha scritto ancora nessun romanzo. 
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(41) er noch [keine 0] 
ne ha ancora scritto 

D) Per e obbligatorio l'accordo numero, e caso tra 
sintagma topicalizzato e l'elemento per altri il nominaJc 
topicalizzato pub essere aJ plurale quando il quantificatore alIa base e 
singolare. Questa e l'unica possibilita in italiano (42b). n simbolo % in (42a) 
indica che solo per alcuni parlanti la frase e accettabile: 

(42) a. 
b. 

%Biicher ist erst eins von ihm erschienen. 
Di libri ne e apparso solo uno suo. 

discuteremo ora plima vista sostenere 
quantificato. Esse 

dislocazione a sinistra 
ripresa e un rapporto 

Vor-Vorfeld. 

E) La "topicalizzazione spezzata" obbedisce alle restrizioni di isola. proprio 
come il movimento di un pronome interrogativo (efr. 6.3.). In (43a) vediamo 
un caso di estrazione da una frase subordinata introdotta da daJ3. in (43b) 
vediamo il caso di estrazione da una frase Vcon erb-Zweit, in (43c) vediamo 
la corrispettiva italiana introdotta da che: 

(43) Exemplare ich nur noch zwei 

Exemplare glaube nur noch zwei 

non rovinati ho ancora due 
magazzino. 

In alcune varieta del tedesco meridionale e possibile estrarre un pronome 
interrogativo 0 relativo da una frase introdotta da daft. In queUe stesse varieta 
si pub avere una topicalizzazione spezzata come in (43a). E sempre possibile 
estrarre da una frase a Verb-Zweit. come in (43b). In italiano e sempre 
possibile estrarre da lIna subordinata introdotta da che. 

(44) a. 

vediamo un caso di 
le lingue questi 

in (44a) e (43a) 
esempi italiani (43b) 
sono accettabili: 

una frase interrogativa 
bloccano l'estrazione. 

comportano come casi 
sembrano essere casi 

*Unbeschiidigte Exemplare woUte er wissen, wer noch zwei auf 
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Vorrat hat. 
Di esemplari non rovinati vuole sapere chi ne abbia ancora due in 
magazzino. 

*Unbeschiidigte Exemplare kenne ich keinen, der noch zwei auf 
Vorrat hat. 

esemplari non rovina!i 
due in magazzino. 

nessuno che ne 

italiano e tedesco in spiegano con le 
pronome di ripresa neUe pronome di riprcsa 
spostato nel Vorfeld adiacente al V or-Vorf eId 

in il sintagma nominale Supponiamo che iI 
corrispettivo non realizzato, usato nella topicalizzazione spezzata, si comporti 
allo stesso modo. Se il sintagma nominale dislocato si trova nel Vor-Vorfeld 
della frase sovraordinata, il pronome di ripresa deve essere estratto dalla frase 
subordinata nel Vorfeld della frase sovraordinata, come nelle strutture in (46): 

(46) a. *Unbeschiidigte Exemplare 
[~ [wollte er wissen, [wer noch [zwei _] auf Vorrat hat]]]. 
k I 

* Unbeschiidigte Exemplare 
[" [kenne ich keinen, 
/l' 

auf Vorrat 

I italiano, invece, frase subordinata. Le 
in (45b) non rappresentano cSlrazione e per questo 
sottostanno agli effetti di isola. 

Si consideri ora il fatto che sia in tedesco sia in italiano la costruzione 
risulta quasi agrammaticale se la posizione di base interessata e quella di 
soggetto preverbale: 

(47) a. 
b. 

??Ein Experte hat keiner den Schaden gepriift. 
??Di esperti nessuno ha ispezionato it danno. 

hat keiner den Schadcn 
nessuno ha ispezionato 

presenza del 
posizione di frase posizione di soggcuo 

causare ragrammaticaliUt e non la presenza di un pronome indefinito come 
keiner 0 nessuno in posizione di soggetto. Anche la dislocazione a sinistra in 
italiano, pur non essendo analizzabile in termini di movimento del nominale, 
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~"immetria tra soggetto 
(efr. 6.1.2.). 

oggetto, tipici 

e invece possibile 
verba passivo (49a) 0 inaccusativo (49b): 

(efr. 6.5.), 
soggetto di 

(49) a. 
b. 

Demonstranten wurden mehrere verletzt. 
Fehler sind dem Hans viele unterlaufen. 

(G) La distribuzione dei pronomi personali e riflessivi (efr. cap. 9) all'interno 
del sintagma dislocato e identic a a quella che si trova nella posizione di base: 

(50) 

(51) 
b. 

(52) a. 
b. 

(53) a. 
b. 

Anche 
quello 

(54) 

(55) a. 
b. 

von einander] sind uns 
[keine Bticher von 

von ihm] hat Heinrich 
Boil hat [keine Bticher 

Schrank. 

*[Biicher von Heinrich Boll] hat er keine im Schrank. 
*Er hat [keine Btieher von Heinrich Boil] im Schrank. 

Bticher van Heinrich Boll hat sein Vater keine im Schrank. 
Sein Vater hat keine Bticher von Heinrich BoIl im Schrank. 

parole all'interno 
nella posizione di base: 

amerikanisches Auto kann 
Auto kann ich mir 

ein neues amerikanisches Auto 
*ein amerikanisches neues Auto 

nominale e identico 

lIeues leisten. 

Un altro data che si spiega facilrnente in termini di dislocazione a sinistra 
con pronome di ripresa non realizzato e (56): 

(56) Maria, Karl und Therese alles arme Leute. 

11 fluttuante in (56) pub 
nomi, avere tratti di apparentemente non 
condivisi altro elemento nella che il quantificatore 
fluttuante in realtA concorda con un pronome di ripresa non realizzato, che ha 
una controparte esplicita ne1 pronome d- in posizione di Vorfeld, predice 
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correttamente che i1 pronome d- in (57) possa avere 0 il tratto p1urale, 0 il 
tratto neutro singolare: 

(57) a. 
b. 

d. 

Johann, Maria, Karl und Thcrese, die I @ sind alle arme Leute. 
Johann, Maria, Karl und Therese, das I ~ sind alles arme Leute. 
*Johann, Kar] und Therese, das sind arme I..~ute. 
* Johann, Maria, Karl und Therese, die sind alles arme Lcute. 

La prcsenza di pronome ncutro singolare e proprieta delle costruzioni 
presentative (efr. 10.8.) indipendente dalla costruzione del quantificatore a 
distanza. Se il pronome neutro non e presente in modo esplicito 0 implicito, 

quantificatore con il tratto neutro singolare non ammesso: 

(58) a. * Alles diese Leute sind arm. 
*Diesc Leute sind arm. 

Alles con riferimento ad un plurale pub comparire nelle costruzioni presentative 
anche quando Vorfeld si trova un avverbio locativo: 

(59) Hier / Dort sind alles arme Leute 

Non possiamo pensare che il quantificatore neutro concordi dircttamente con 
l'avverbio per due motivi: innanzitutto gli avverbi non hanno tratti nominali di 
generc. numero caso; inoltre, piu crucialmente. non senso ammettere che 

quantifichi locativo. Si pUG invece ammettere la presenza un pronome 
d- vuoto in (59) che corrisponde a1 pronome realizzato das in (60a). (60b) 
dunquc corrisponde a 

(60) a. 
h, 

Das hier / dort sind alles arme Leute. 
@ / dort sind alles arme Lcute. 

Il quantificatore neutro alles pub apparire anche nelle costruzioni imperative 
all'infinito ma solo con verbi inaccusativi. come in (61 e nelle coslruzioni 
imperative al participio passato, come in (61d,e): 

(61) 

c. 
d. 

Al1es I Alle umsteigen I weilergehen. 
(*?)Alles / die Fahrscheine zeigen. 
(* ?)AUcs / Alle telefonieren. 
AlIes I Alle aufgewacht. 
Alles * Allc sich erhoben und salutierc 

Si noti che in (61 b) il tratto di pJurale e escluso. 
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11.4. interrogativi discontinui 

I non possono esse re per motivi semanticL 
proprieta sintattiche. ragione non si trovano 

fluttuanti ne topicalizzazione spezzata con i sintagmi 
interrogativi. (Per la costruzione a quantificatore fluttuante con i sintagma 
interrogativi cfr. 11.1.2.C). Ci sono pero altre costruzioni discontinue che 
appaiono con i pronomi interrogativi. Un tratto comune tra queste costruzioni 
e che l'elemento che pub 0 deve apparire in pOsizione discontinua esprime un 
insieme di elementi su cui il pronome interrogativo quantifica. 

11.4.1. 

Nelle 

(62) a. 
b. 

alles 

tedesche si pub 

?Wen alles hat Hans besucht? 
?Was alles hat Hans gemacht? 

indeclinabile alles: 

La presenza di alles in (62) implica che Hans ha fatto visita ad una pluralita 
di individui, e che tutti coloro cui Hans ha fatto visita devono essere 
identificati nella risposta. E preferibile che la forma indeclinabile alles si trovi 
in posizione discontinua: 

(63) Hans alles besucht? 

Quest a alcune interessanti rispetto 
Y"<;UULU',".'JL,", fluttuante", di seguito. 

A) Innanzitutto alles non concorda con nessun elemento dell a [rase, come si 
vede in (62a)-(63), in cui non c'e nessun elemento neutro con cui alles possa 
concordare. L'accordo con was in (62b) e (64), di conseguenza, e da escludere: 

(64) Was (?alles) haben die Kinder (alles) gemacht? 

B) Solo 

(65) 

altro quantificatore 

haben alle / beide 
alles / *beides schon 

questa costruzione: 

bckommen. 
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C) Il quantificatore fluttuante può portare l'accento di frase, alles non può: 

(66) a. Das hater alles / ALLes fir dich getan. 
b. Die Leute sind alle / ALLe interessiert. 

(67) a. Was hat er alles / *ALLes fiir dich getan? 

b. Wer ist alles / *ALLes interessiert? 

D) Il quantificatore fluttuante può essere modificato da elementi come: fast, so 

gut wie; alles non può: 

(68) a. Diese Kollegen mòchte er fast alle kennenlernen. 

b. Wen méchte er (*fast) alles kennenlernen? 

D'altro canto, alles può essere modificato da so per indicare che la lista fatta 

non è esaustiva, mentre un quantificatore fluttuante non può. (68) contrasta 

nettamente con (69): 

(69) a. Diese Kollegen méchte er (*so) ALLe kennenlernen. 

b. Wen méchteer so alles kennenliernen? 

Il contrasto tra (68) e (69) conferma l'ipotesi formulata sopra che alles nelle frasi presentative 

discusse sopra in (56)-(60) sia effettivamente un quantificatore fluttuante e non un caso di alles 

invariabile come quello discusso qui. Esso infatti è parallelo ai quantificatori fluttuanti nel 

permettere modificatori come fast e nel non permettere so, e nel poter essere sostituito da altri 

quantificatori come beides: 

(70) Diese Typen da driiben (,das) sind (*so) ALLes / beides / fast alles Linguisten. 

E) Alles nelle frasi in a. può modificare dei sintagmi nominali al genitivo e dei 

sintagmi preposizionali, al contrario dei quantificatori fluttuanti nelle frasi in 
b.: 

(71) a. Wessen / Welcher Kollegen hat er sich alles angenommen? 

b. *Dieser Kollegen / Unser hat er sich aller angenommen. 

(72) a. Mit wem hat er alles schreckliche Probleme gehabt? 

b. = *?Mit diesen Leuten hat er allen schreckliche Probleme gehabt. 

(73) a. Von wem wurde er alles nachgeahmt? 

b. *Von diesen Studenten wurde er allen nachgeahmt.
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11.4.2. Was fiir (ein) N 

Un altro elemento che pub modit1care un pronome interrogativo e il sintagma 
preposizionale introdotto da flir, come in (74): 

(74) a. 
b. 

Was fUr einen Mann 
Was fiir Lcute hast 

du geslern kennengelernt? 
kennengelernt? 

La costruzione "was fUr (ein) NU si trova anche in altre lingue gemtaniche tra cui l'olandese, iI 

norvegese svedese. 

In questa costruzione la preposizione jUr non pub essere omessa nella 
coordinazione. al contrario che in altri casi (cfr. (75b-c) con ich habe es fllr 
meine Schwester und meinen Bruder gemacht): 

(75) a. 
b. 
c. 

Was fiir em Mann und was fUr eine Frau sind gekommcn? 
Was fiir ein Mann und fUr eine Frau sind gekommen? 
*Was fUr ein Mann und eine Frau sind gekommen? 

Fur non assegna accusativo sintagma nominale segue. caso che 
troviamo e quello assegnato alIa posizione in cui si trova l'intera costruzione 
"was jUr (ein) N". In (76a) e nominativo nella posizione di soggetto e in (76b) 
e dativo complemento di mit: 

(76) a. 
b. 

Was fUr ein(*en) Mann ist gekommen? 
Mit was fiir einem I *einen Mann hast du gesprochen? 

n pronome interrogativo was indeclinabile in questa costruzione. Non solo 
esso non accorda per genere e numero con il sintagma nominale che segue, 
come mostra (77 a) parallelo a (76a), ma non pub incorporarsi alIa 
preposizione, come rnostra (77b) parallelo (76b): 

(77) a. 
b. 

*Wer fUr ein Mann ist gekommen? 
*Womit fUr einem Mann hast du gesprochen? 

L'animatezza di 
anche (78), dove 

(78) a. 
b. 

Mit was fUr einem Messer hast du das Brot geschnitten? 
*Womit einem hast das Brot geschnitten') 

Infatti 

Was non ha una controparte non interrogativa das. Alle domande in (74) e in 
(76) non si possono dare le risposte in (79): 
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b. 
c. 
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*Ich habe das flir einen Mann kennengelernt. 
*Das flir ein Mann ist gekommen. 
*Ich habe mit das / dem flir einem Mann gesprochen. 

Negli esempi considerati fmora, tutto il sintagma [was flir ein N] viene mosso 
nel Vorfeld. Si pub anche avere un ordine di parole discontinuo, con 
movimento di was e il resto deUa costruzjone in posizjone di base: 

(80) du [_ flir einen 
[_ flir ein Mann] n"~'An"'Tn'>n 

Lo was e un caso tipico elemento interrogativo. 
da un frase subordinata verba in second a posizione 

o introdotta da dajJ in queUe varianti regionali del ledesco che pennettono 
estrazioni da questO tipo di frasi (efr. 6.1.2). Non puo invece aver luogo da 
frasi interrogative subordinate: 

(81) a. 

b. 

Was hat Hans gesagt, hat 
kennengelernt? 
Was hat Hans gesagt, daB 

hat? 
dich, 

was rispetta anche 
Si puo estrarre was 

Maria 

Maria 

[- flir einen Mann] 

[- flir einen Mann] 

flir einen 

soggetto / complemento 
"was flir (ein) 

trova di complemento di soggetto di 
inaccusativo (83) (efr. 7.2) 0 di una copula (84): 

(82) a. 
b. 

(83) a. 
b. 

(84) 

[Was flir Museen] hast du in Italien besucht? 
Was hast du [_ fUr Museen] in ltalien besucht? 

[Was ftir Sachen] sind hier gestern passiert? 
Was sind hier gestern [_ flir Sachen] passiert? 

Gemiise] ist das? 
das [_ flir Gemiise]? 

estrarre was se la costruzione 
verbo (in)transitivo (85), 
preposizione (87): 

(ein) NU e in poslZlone 
indiretto (86) 
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(85) a. 
b. 

(86) a. 
b. 

(87) a. 
b. 
c. 
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[Was fUr Leute] haben deine Mutter besucht? 
*Was haben [_ fUr Leute] dei ne Mutter besucht? 

[Was fUr Leuten] hast du deinen Aufsatz gegeben? 
*Was hast du [_ fUr Leuten] deinen Aufsatz gegeben? 

[M it [was fUr einem Mann]] hast du gesprochen? 
*Mit was hast du [_ fUr einem Mann] gesprochen? 
*Was hast du [mit _ fUr einem Mann] gesprochen? 
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