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O. INTRODUZIONE

L’idea che un predicatocostituitoda un verbo transitivodebbapresentare
un complementooggettoo una frase oggettiva~ abbastanzadiffusa e ben
radicata,o meglio é legataalía visione tradizionaledella transitivitá nelle
lingue europee.Non voglio abbordarequi un problemacomplessoe dibattuto,
ma é noto che non appenasi abbandonanole lingue europee«Les
constructionsqul apparaissentcommetransitivesrésultentdu recoupementde
catégorisationsrelevantde domainesvariés: aspect,Aktionsart, définitude-
référentialité-substantivité,marquagepersonnel,degrésou typesd’affectation
qui peuventétre différentiellementmarqués»( Lemaréchal1991: 70).
Cercherédi mostrarepié avanti che in italiano (e credo non solo in italiano),
se si mantienel’etichettadi «usotransitivo» del verbo,l’assegnazionedi tale
etichettadeveesseredeterminatada van fattori, fra cui appuntol’azionalitá,
l’aspetto, l’affectednessdell’oggetto,e non solo, meccanicamente,dalia
presenzadi un oggettodirettorealizzato.

Sonocoscíenteche ci sonoottimi motivi per sostenerecon Gross(1969:
72) che la nozionedi “transitivo” e di “oggettodiretto” «sontcomplétement
mutiles pour les descriptionsgrammaticales»e ritengo che bisognerebbe
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adottareanchenegli strumentidi larga consultazione,quali i dizionari
monolinguie bilingui, un’ottica valenzialeo a “predicatoeargomenti”.

Sia la visionedecisamenteintransitivista,sia quellatransitivistadei verbi
che possonoapparirecono senzaun oggettodirettopresentanodei problemi;
per ragioni di spazio rimandoi lettori spagnoliall’ottimo resocontoche della
questionefanno I-Iernanz e Brucart(1987: 247-250).Fra le loro affermazioni
ho sceltodi riportaresolo quelleche mi sembranoservireper sostenerelamia
tesi contro 1’ intransitivizzazioneindiscriminata.

1 verbi transitivamentebivalenti, comefi chiamaBlinkenberg(1960: 22-
23), hannola caratteristicafondamentaledi potersiusarecon o senza
complemento:ji comportamento«de los verbostransitivamentebivalentes
sugiereque éstos se agrupanen dos bloques,segúnadmitan o no un valor
absoluto».«Así, por ejemplo,escribir canar beber etc., puedenreferir auna
accióno bieninterpretarsecomo«cualidades»referidasal sujeto: serescritor
cantante o un borracho respectivamente.Esasegundaacepciónes,no
obstante,de alcancerestringidoy se neutralizafácilmente cuandono
concurrenfactorestemporalesy aspectualesque la favorezcan.Es el casode
(119) frentea(118):

(11 8) a. María canta.
b. Pedroescribe.

(119) a. María cantahoy en elLiceo.
b. Pedrohaescrito.»

(Hernanze Bmcart 1987: 248-249).

Poichéfra verbi transitivamentebivalenti che ammettonoun valore
assolutoe quelli che non lo ammettono«las diferenciasparecendependerde
rasgosléxicos idiosincrásicosmásquede característicassintácticasgenerales»
Hernanze Brucartconcludonoche «resultalógico suponerqueesel lexicónel
~argado de reflejarFos»{1987: 250).

Se é u lessicola sedein cui segnalarequesti comporamenti,e questi
comportamentisonoidiosincratici, allora i lessicografidevonostareattenti a
sostituireun’indicazionecon un’altra automaticamente.L’indicazione che un
verbo puéavereun uso transitivoassoltuosegnalache taleverbopué apparire
senzacomplementodirelto; fario diventareintransitivo solo perchéil
complementooggettonon c’é puéesserescorretto, improprio o non essere
vantaggioso,speciein un’ottica come quclia abbastanzadiffusa nella
Iessicologiaattuale(cf. Atkins, Kegl, Levin ¡986: 46) per cui <Jothe extent
that the complement-takingpropertiesreflect meaning, sense-based
approachesare preferable».Infatti datoche i dizionari monolingui italiani di
solito separanoin dije sezioni indipendenti i significati transitivi di un verbo
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da quelli intransitiví, pué accadereche trasformandoin intransitivo cié che
finora era dato cometransitivo assoiutosi allontanino due accezionimolto
vícinesemanticamente.

Quantoal fatto che potrebbeessereimproprio, nel § 3.1, cercherédi
chiarire che non potendosia rigore escluderela stativizzazioneper quasi
nessunprocesso,equindi unalettura del predicatocomeabituale/attitudinale,
é opinabilenon tanto voler dichiararequestapossibilitá solo per i verbi che
pié frequentementela mostrano(é normale che un dizionario descrival’uso),
ma fario attraversoun’indicazionesintatticaqualeintransitivo.

Circa casi in cui é scorrettosi possonomenzionarequelli ir cui finiscono
per esseredescritti come intransitivi verbi che ammettonoil passivocome
apparecchiare(la (ayo/a)e casi di anaforadefinita, quali ad es. L’ho invitato
a cena, gli Izo preseníatole mie amichee lui ha apprezzatoo gli esempi
spagnolidi Hernanze Brucart (1987: 248):María no quiere, Pedrose acordó
en seguida,Mi primo todavíano se ha decidido.

1. IL TRANSITIVO ASSOLUTO: UN’ETJCHETTA IN VTA
D’ESTINZIONE

Benchéi grammaticipié avvedutie i lessicografipié coerenti indichino
anchegli usi assoluti dei verbi intransitivi (L’uomo proponee Dio dispone
(Devoto-Oh);abbiamodivagato abbastanza(Palazzi-Folena);ho bisognodi
evadere(Zingarelli)) tuttavia questi ultimi sonomeno segnalati,appunto
perchéun intransitivoassolutorimane intransitivo,mentreun transitivousato
assolutamentecorre u rischiodi diventareintransitivo.

La segnalazionedel possibile uso assolutodi un verbonelle grammatiche
riceve di solito uno spazio limitato: é ji tipo di informazione che
caratteristicamentedovrebbefar partedel corredo grammaticaledelle voci
dedicateai verbi ir un dizionario.

II Vocabolariodell ‘Accademiadel/a Cruscanella suaprimaedizionedel
1612 é abhastanzaparconel segnalaregli usi “assoluti” dei verbí: ir ogni caso
II presentaindipendentida etichettecome“transitivo” (o “attivo”, comeahora
sí usavadire), perchénon contienetale indicazionesempre,per ogni verbo,
anzi la offre sporadicamentee affida l’informazionesintatticaai casi,comeé
dimostratoad es.alíavocerelativaal verbo servire.

Un famosodízionariomonolingredi italiano del secoloseorso,quello di
Pietro Fanfani(1856, 1865), ~ giá pié ricco di transitivi assoluti:riprendela
Cruscareí trattare le voci apparecchiare,servire, aggiurgequalcosadi suo
nelle voci dei verbi adulterare e recitare; Fanfaninon fa differenze fra uso
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assoiutoe “sottirteso” o “non espresso”(si comparinofra loro le voci
acciabattare, adulterare, servire). Nel caso di cacciare é passato
dall’indicazione di uso assolutodella Cruscaall’indicaziore “intransitivo”,
precorrendoura tendenzahessicologico/lessicograficaosservabilein questa
fine di secoho.

Le irdicazioni di transitivo assolutodiventano numerosenella
lessicografiaitaliana del secoloxx, ma sembranodestinatea non durare e
prosperare.

Nella tradizionedi altre lingue curopeese I’indicazione é data, viene
veicolatada altre formule: ad es. in inglesee in tedescogE usi assoluti di
mangiare,bere,ece.sonoregistrati comeintransitivi,altrettantofa la moderna

iessicografiaspagnola(si veda ji dizionario VOX alía voce comer; e u
dizionariovanDalespagnolo-olandese).

II Diccionario de la Lengua Española, edito dalia Real Academia
Española,nehla suaventunesimaedizione su CD-ROM, contieneun nutrito
insieme di verbi che contengonol’indicazione U.t.c.intn (úsasetambiéncomo

verbo intransitivo): precisamentel’espresssione~ usata315 volte. A queste
vanno aggiuntele 22 indicazioni U. m. c. intr. (úsasemáscomo verbo

intransitivo). Un sommario esamemi ha pcrmessodi constatareche
I’indicazioneé usataper casi diversi da quehii di cui mi occupo(ad es. per
indicarela possibilitádi averele coppieabjurar/abjurar de, cambiar/cambiar
de, tratar/tratar con, eec.),ma ancheper casi simili a queiii che in italiano
sonodati come transitivo assoluto,cocinar/cucinare,padecer/soffrire,
concluir/concludere,ejercer/esercitarecomenehl‘ esempio:E’ avvocato ma
non esercita.

Interessanteé II casodi subir; nel sensodi “aumentaredi prezzo”, come
neil’esempioEl pan ha subido. Ir italiano aumentarein questocasodiventa
davverointransitivo, com’~ testimoniatodal cambio di ausiliare:II panetíiere

ha aumentato ji panel Ji paneé aumentato.
Purenotevoleéh’ultimo verbo ir ordine alfabetico,zarpar; che é l’italiano

salpare:entrambi derivanoda unavocecatalanache a suavolta derivada un
verbo greco che significa “strappare(ie ancore)”.AII’origine c’é dunqueun
uso assolutodi un verbo transitivogreco. II dizionariodella Real Academiadá
ji transitivoe poi dice che é usatoanchecomeintransitivo.1 dizionari italiani
di oggi si dividono: c’~ chi comelo Zingarelli mantieneun percorsostorico-
etimologico e dá prima u transitivo sa/pare le ancoree poi l’intransitivo
sa/paredal porto di Napoli o sa/pareda Napoli e chi come u Palazzi-Foiena
dá perprimo l’uso piú comune,cio& quello intransitivo epoi quello transitivo,
cheé ristretto al solooggetto/‘ancora o /e ancoreo ad un uso settoriale,come
in salpare unamina “recuperareun oggettosommerso
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II vantaggiodi irdicazioni comeU.t.c.intr. o transitivo assoluto,rispetto
alía divisione della voce in transitivo e intransitivo,~ quello di manterere
sersívícini, peré bisograesserecoscientidi che cosasi tiene vicino. Ad es.
nel casodi abrir, per l’uso intransitivo dell’accezionesotto riportata, il
dizionario della Real Academiaforniscesolo l’esempio Estapuerta ABRE
bien o ABREmal, eron chiariscese é possibileprodurreancheir spagnolo
frasi comePietro ha apertocon la chiaveperchéit telecomandononfunziona.

Abrir
2. Separardel marcola hoja o las hojas de la puerta,haciéndolasgirar

sobresus goznes,o quitaro separarcualquierotra cosacon que estécerrada
una abertura,paraque deje de estarlo.U. t. c. intr. y c. prnl. Estapuerta
ABRE bien o ABRE mal; ABRIRSE unapuerta.

Se poi esaminiamoi verbi che riportano l’indicazione U.t.c.tr. (úsase
tambiéncomoverbotransitivo),usatair tutto 241 volte, vediamoche spesso
dizionari spagnolidannounavisioneribaltatarispettoa quelli italiani. Se per
diziorari morolingui italiani bere, mangiare, declamare, votare sono
innanzituttoclassificati cometransitivi e poi eventualmentecometransitivi
assolutio comeintrarsitivi, nel dizionariodella RealAcademiatroviamo:

beber
1. irtr. Ingerirun líquido. U. t. c. tr.

comer
1. intr. Masticar y desmenuzarel alimentoen la boca y pasarloal

estómago.COMERdeprisao despacio.U. t. c. tr. Porla faltade la dentadura,
no puedeCOMERsino cosasblandas.

2. Tomaralimento.No es posiblevivir sin COMER.Ú. t. c. tr COMER
pollo, pescado,etc.

declamar
1. intr. Hablar en público
4. Recitarla prosao el versocon la entonación,los ademanesy el gesto

convenientes.U. t. c. tr.

votar
3. Dar uro su voto o decir su dictamenen unareunión o cuerpo

deliberante,o enunaelecciónde personas.U. t. c. tr.

La situazionedella lessicografiafrancesea propositodel transitivosenza
oggetto espressoé varia. Ad es.,jI Dictionnaire du fran~ais contemporaindi
JeanDubois et al. (1971) nella voceconduire, verbotransitivo, all’accezione
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conduire un véhicule osserva:~<souventintr.». Manger nell’accezione
“prendre un repasé”dato intr.; il dizionario monolingneHachette 1989 ha
l’abbreviaziores. comp!. (= sansle complémertattendu)e la usa,ad es., per
calculer, manger; boire, jouer; peindre. Per conduire ha peró «Absol. Bien
conduire (uneauto). Permisde conduire»;per cuisinerha invece ~<intnfaire
la cuisine»; non dice nulla per balayer; nettover. Un vecchio dizionario
LarousseEnciclopedicoin un volume del 1940 dii cuisinere chasserjhmer e
jouer come tn e intn; di mangersi legge«absolum.mangerau restaurant»;

~<boireabsol.s cuívrer», «conduire absol. diriger tille yodure».Perpeindre,
lire non si dii altro cheji transitivo.

Questarapidacarrellatapermettedi concludereche i moderni dizionarj
italiani soro rimasti quelli chesi servonopiñ spesso,almenoall’interno delle

tradizioni lessicograficheprecedertementeesaminate,dell’espressiore
transitivo assoluto.

Interessantea questo propositoregistrareche cosaavviene quando due
tradizioni lessicografichevengonoaffiancateir un bilingue.

Uno dei verbi italiani il cui uso come transitivo assolutoé fra i meno
discussi,apparecchiare(la lavo/a), reí dizionario bilingue italiano e inglese
Ragazzinidiventa:

A v.t. 1 (preparare)to prepare2 (md. tessile) to dressE v.i. to lay (to set)
the table.

Si noti che nei dizionari rnonolingui italiani l’accczioneB é etichetíata
cometransitivoassoluto.

Semprereí bilinguc Ragazzinijhmare é intransitivo e transitivo, idem
frenare; bere é solo transitivo, mangiareé transitivo e intransitivo, ma ron si
dice quandoé l’uno e quardo é l’altro. Nello Zingarelli, dízionario
monolinguedi italiano pubblicato dalia stessacasaeditrice che pubblica u
Ragazzini,l’accezionedi jhmare che significa«averel’abitudine di fumare»é
transitivoassoluto,comepurel’accezionedi bereche riguardaji vizio di bere.
in sostarzair un bilinguecheappaial’italiano a ura lingua. comel’inglesui, la
cuí lessicografiaron ha l’indicazione del transitivo assoluto(unicaeccezione
il diziorario storico Oxjbrd EnglishDictionarv, che indica quandoun verboé
usatoabso/(uetv)), l’informazione o si perde,cioé viene tralasciata,o viene
veicolatacomeun usointransitivo.

L’ultima edizionedel dizionario bilingue francesee italiano Boclí (1995)
rella sezioreitaliano-francesepuntadecisamentea scrvirsi dei soN traducenti
e degli csempi comemezzoperveicolarel’informazione chepué esistereun
uso assolutodel transitivo, non ricorre quindi all’etichetta “assoluto” (si
vedanole voci apparecch¡are,bere, mangiare, guidare). Nella sezione
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francese-italianotroviamoirvece boire e mangerdati comeintransitivi nelle
accezioricorrispondertia quelle che un monolirgueitaliano darebbecome
usi assolutidel transitivo.Oh esempidi verbi serzacomplementosonospesso
all’infinito, II sait condu¿re, el/eaimecuisiner,e quindi nonmolto indicativi.

Eppure,se interpretoberei molti segni+ sotto la colorraN0-i-V dei verbi
francesistudiati da Gross (1975) e l’idertica colonnaapprestatada Elia
(1984) per i verbi italiani, il fenomenodei transitivi senzacomplementoé
tanto rappresentatoir francesequartoin italiano.

Neil’ ultima edizionedel Diccionario Ita/iano-EspañolEspañol-Ita/iano
[Jerder (1995) verbi che nei morolingui italiani hannot’irdicazione di
transitivo assolutoad es. mangiare, bere, fumare, grippare o ricevono
l’indicazione vt/vi (verbo transitivo/verbo intransitivo), o hanno u solo
transitivo; il fatto che la voce sia suddivisa ir unao due sezioni dipende
soprattuttodalIadifferenzadi traducente(si vedasuonarevt tocar; dar ecc.,vi
sonar; ma anchevi tocar per l’esempio11 chitarrista ha suonatomolto bene,
el guitarrista ha tocado muy bien, che é appuntouro dei casi in cui un
dizionarioitaliano morolinguecomelo Zingarelli paríadi transitivoassoluto).

2. APPROCCILINGUISTJCI AL PROBLEMA

Cercandoal di fuori di diziorari e grammatichetradizionali,jI problemaé
statoaffrontatodai lirguisti conromi diversí.

11 primo passoche i linguisti farro ~ distinguereafi’irterno dei van casidi
complementonullo

a) quelli chesonoanaforeveree proprie, ir cui al verboanzichéseguire
una proformarealizzata,segueura proformazero, ma l’elemento omessosí
puérecuperaredat contestolinguistico precedenteo seguente:Gli ho proposto
di mangiareun‘a/tra jétta di torta, ma lui ha ríflutato. La accusanodi ayer
rubato / anello; lei non solonega,si é ancheoffesa.

b) quehii in cui l’elementoomessosi ricavaprecisamenteda conoscerze
erciclopediche,extralinguistiche:Mario é arrivai’o in rita rdo perchéhaforato
(una gomma);Debbo riattaccare (u telefono,anzi /a cornetta del teletbno),

perchéci sonoaltri che vogliono te/ejbnare.
c) quelli ir cui cié che é omessosi ignora o é indifferente come

complementirulli che si possonosupporredopo i verbi mangiare, cucinare.

Si possonofare ulteriori distinzioni sia all’interno di b) che di c). Per ora
mi limito ad osservareche quarto la grammaticatradizionaleindica conuso
assoiutodel transitivocopreesclusivamentei casib) ec).
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2.1. Fillmore (1986)
A Filímoresi deveuno dei primi tentativi di sistematizzareil fenomero

ChiamaU tipo (a) sopramenzionatoDNC «definite rulí complemert>~e il
secordoINC «indefinitenuil complement»e lui stessoricorda i van nomi dati
da aitri prima. Nell’articolo deI 1986 a Filímore interessarosoprattutto
DNC, osservache «fromthe examirationof nearsyronymswe mustconclude
that DNC phenomenaare not explainableby semartiesfacts» e che ~<the
semanticrole of Patient(or Theme) appearsnot to occur amongthe definite

omissibles.Thatis, we foundno casesof DNC with change-of-stateverbslike
break,bend,create,desi’roy move, líft, ard thelike» (Filímore 1986:104).

Una «traduzione»degli esempi riportati da Filímore mostrache i DNC
sonolanguagespecific,che ci soro lingue comelitaliano in cui, ad esempio,
ir contesti chiari, in particolareir contesti codificati come il gioco degli
scacchio i giochi di carte,ancheji ruolo di Pazientepuéessereomesso.

(1) *Did you lock (the door)? Hai chiuso(la porta)?

Va detto che fra i DNC Filimore non include solo gIl oggetti diretti e le f tasi oggettíve

maanche
«(i) Lexical NP Direct Objects(aswith suchwordsaswin),
(ji) Indicative“that’-clauseDirectObjects(as with know. nance, etc),»

maanche
«(iii) Subjunctive“<han-clauseDirect Object(aswith insisí),
(iv) PrepositionalPhraseComplemenisof IntransitivcVcrbs (aswith arrive, apa/y, and

approve),
(y) PrepositionalPhraseComplementsof Transitive Vcrbs (as with Manir and

contribuir),
(vi) PrepositionalPhrasc Complementsof Adjectives (as with similar, d,fferent,

relevant,applicable,etc.),
(vifl M~.rkrd Inflnirive Pbra’e (‘nmnlemenl< of Verh~ (as with torce. hrpin unu

(viii) BareInfinitive PhraseComplementsof Verbs (aswith makeandlcr)
(ix) MarkedInfinitive PhraseComplemenisof Adjectives (as with éagerandreadv),
(x) Complex AdjectivalComplements(aswih “tao + Adjectivc’, etc.)
(xi) PrepositionalComplementsof Nounstas with Ihe “oj~Comp1ement”of cops as

opposed,say,to thai of photograph).»(Fillmore 1986:103)
Questelenco,nona caso, coincidecon granpartedel tenorneniche nei dizionariitaliani

(ma anche,spesso,neti’Oxforcl English Dictionary o nel Trésor de lo languefran~aise),sono
accompagnatidallindicazione“assoluto. usatoassolutamcnte”e chiarisceche pcr Fitímore,
comeper i grammaticie i Iessicografidi scuolatradizionale, perchéci sia un complemento
rutio o un oso asgolutodi una patota (cioéperché si trovino nomi, aggetl¡vi, verbi
etimologicamente«sciolti» da complementio attni etemenil linguistici), non é nccessaríoun
antecedentetinguistico effeltivamenterealizzato:bastaun contestocondiviso Ita i parlanti,
come rivela chiaramenteit titolo che Filimore ha dato al suo articolo: «Pragmaticatly
ControlledZeroAnaphora».
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(2) Karpov mossee vinse. (ed esempi simili con tagliare, apri re,

chiuderenei giochi di carte.)

Levin (1993) chiamagli INC di Filimore (cioé i complementirulli dopo
eat, drink, bake,etc) «unspecifiedobject alternatiors»,e perquartoconceme

DNC, dice: «See also Fillmore (1986) for some discussionof a range of
corstructionsinvolving unexpressedobjects with definite interpretations,
which mightsuggestthe inclusion of an additional category»(Levin 1993:33).

Mi permetto di suggerireche se Levin nel suo libro non ha introdotto
questacategoriain piú, unadelle ragioni potrebbeproprio starereí fatto che
ci sarebbestatopatentecontrastonell’irtrodurre unaclassedi verbi DNC, il
cui comportamentoé «not explairableby semanticfacts»,ir un libro «guided
by the assumptionthat the behaviorof a verb, particularly with respectto the
expressionand interpretationof its arguments,is to a large extentdetermined
by its meaning»(Levin 1993:1).

Va detto comunqueche alcune sottoclassidei verbi che presentaroDNC
ir inglese,hamo un comportamertosintattico simile anche ir italiano e
francesee questodeponea favore dell’ottica della Levin, anchese una
maggiorcompattezzadi comportamentorelle tre lingue menziorate,e ir una
certamisura tn spagroloe tedesco,si riscontrapiuttosto per i verbi che
ammettoroINC e per quelle che Levin chiama«CharacteristieProperty
Alterrations»e chesarannoqui trattatedal un puntodi vistadellazionalitá(cf
§ 3.1 ).

2.2. Rizzi (1986)
Rizzi (1986) inaugurala modadi chiamarel’ellissi di un oggettoumano

(«la gente»,«noi» «qualcuno»)«pro-arbnulí objects»,terminologiache é
statapoi ripresada Levin (1993) come «PRO-arbobject alternation»(PRO
maiuscolosic).

Tagliandocon l’accetta il saggio articolatissimoe ampio di Rizzi, se ne
deduceche in italiano (a differerzadi quantoaccadein inglese)l’oggetto
omessodá chiari segni di vita ~<strutturale>~,é +hum, +ger, +plur e lega,
controlla eventuali «adjunct small clauses»,come dimostrano i seguenti
esempi

(3) Un dottoreseriovisitanudi
(4) Di solito,Gianri fotografaseduti.

1 dizionari monolingui italiani non hannoper il momentoincorporato
questafinezza,ir compensosembrarodarragionea Rizzi (1986: 537) quando
afferma: «whereaspsychologicalverbs with theta-structuretheme -

experiencerallow ar arbitrary rulí object, psychologicalverbswith structure
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expenencer - themegenerallydo rot». Jnfatti segnalanoji possibile
uso transitivoassolutodi verbi comequelli ir

(5) TalvoltaMario colpisce/spaventalpreoccupaiimpressiona]meraviglia
mentrenon lo segnalanoper i verbi in

(6)? SpessoGianni teme/detesta/apprezza/disprezza¡ammira

Fra i verbi che nei dizionari presertanoun uso transitivo assolrno,i verbi
«psicologici>~ soro ji sottoirsiemepiú compato, anche se i dizionari
segralanosoro solo una partedi quelli per cui la possibile omissionesi
potrebbesegnalaree precisamentequelli che piñ frequentementemostranoil
feromero. E’ facile rendersi corto di quanti aUn potrcbberovcnir segnalati,
scorrendole liste di verbi cheir Elia (1984)sonocaratterizzaticomepassibili
di costruzioneN0-i-V, puraverdoanchela costruzionetransitiva2

E’ da notareche I’uso assoiutodci verbi psicologici nei dizionari bilingui
non é quasi mai contemplatoe quirdi non ~ nemmenoconsiderato
intransitivo. Se andiamo a vederecome trattaqucsti oggetti nulli il piú
innovativo fra i recenti dizionari italiani, u Dizionario italiano moderno, jI
dizionario monolinguedi Sabatini-Coletti(1996) in cui P. Cordin. T. Gatti e
MP. Lo Duca,coordinateda E. Sabatini,hamo dato per i verbi un quadro
degli argomcníi,si vedeche questouso dci verbi «psicologici»con oggetto
nullo viene definito transitivo con, oltre al soggctto, l’argomentoche pué
anchenon essereesplicitato.

2.3. Nikula (1978)
Oh esponentidella teoria delle valenzeparlanodi completamenti

facoltativi, anchese su un pianodiversodalia facoltativitádei circostarziali.
Ad esempio,Nikula (1978) é. a mia conoscenza,fra i primi ad affrontare

ir modo non frammentariola questioneche la azionalitádella frase cambiair
conseguenzadei completamentie pué essere«neutral, terminativ,
aterminativ». A p. 32 spiegapiú chiaramenteche solo con l’accusaíivo
facoltativo c’é un’esplicita relazionefra facoltativitá e azionalitá.Pochi verbi
oltre essen(tedesco,mangiare) sopportanodi essercnsaticon avvcrbialicome
«ir ur’ora» quando si tralascia l’oggetto facoltativo. Ad es. ycrzehrené
“terminativ” e non ammettcl’avverbialesuddctto.Nel dizionariodi valenzedi
Hengel eSehumacher(1976) ci soro500 lemmi e circa 1300 accezionidi cui

2 Un escmpioUfl po’ particotarecome“Fantozzisubisceancora sembraun controesempio

per t’affermazione,generalmentevalida,di Rizzi secondocui «a direct objec¡correspondingte
an unaflecredtheta-rolecannorbe a nult ob ¡ecl with arbirrary interpreíarionin liaban»(Rizzi
t986: 539).ma é piuttosto ta manifesrazionedi un attitudina]e(cf otire § 3.) conoggetti che.
seespressi,non sarcbbero -i-hum.
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500 hannocompletamentifacoltativi; nel dizionario di Helbig e Schenkel
(1971)su 490 lemmi con 1070 accezioni,cere soro480 con completamenti
facoltativi. Esaminardou primo dizionario, Nikula osservache il
completamentoin accusativocompare730 volte di cfi circa 100 facoltativo, U
15% delle volte. Unapercentualemolto pié bassadel 55% che caratterizzail
dativofacoltativo,e del 45% delpreposizionalefacoltativo.

Pur ron essendoi 500 verbi tedeschiconfrontabilicongIl oltre diecimila
dello Zingarelli e degli altri dizionari monolirgui, da questecifre appare
chiaro che l’oggetto diretto ir tedesco~ molto meno facoltativo degli altri
sirtagmipreposizionali.

3. ALTRI SOTTOGRUPPIDI VERBI

Un sottogruppoirteressantedi verbi che ammettoroINC¡DNC é quello
che rientranelle cosiddetteperifrasifasali(cominciare,continuare,finire ecc);
un altro sottogruppoé quello dei verbi di dire di si, di no, di finzione etc.; II
sottogruppopié numerosodi verbi, subito dopo quelli che ammettonoII
proarb rulí object, é quello degli usi assolutiche chiamo «altamente
specializzati»,in cul l’oggetto non espressoé defirito, ma pon reí senso
anaforico in cui l’irtende Filimore: soro i casi comejbrare (una gomma),

parcheggiare(un veico/o),apparecchiare(la tavola).
Non mi occuperéir questasededi questi tre sottogruppl, ma mi

soffermeréinvecesu verbi che soro spessotrattati insiemee confusi con
verbi che ammettonoINC sui verbi detti abituali e attitudinali (Canta al/a

Sca/asfumas beyesle zanzaremordonosquestoco/te/lo taglia)

3.1. Abituali e attitudinali.
Rimando a Lenci (1995 e in parte a Lenci-Bertinetto 1995) per ura

discussionedelle ragioni per cui gil abituali che presentanoespliciti avverbi di
frequerza come spesso, raramente, rego/armente, mai, talvo/ta,
continuamente,tre yo/te al giorno, ogni settirnana, eec. siano di un tipo
semanticamentediversodagli abituali ron quantificati.Qui ci irteressa
osservareche i casi standarddi abitualinon quantificati come

(7) Ugocanta
(8) Ugofuma sigan

contengonospessodei predicati transitivi senzaoggettoesplicitato,cioé sono
processio lessicalio derivati composizionalmenteper mezzodi un SN plurale



42 Carla Mare/lo

serzadeterminarti(bareNP). 1 risultativi (accomplishments)e i trasformativi
(achievements)occorronofra gli abituali non quantificati solo in particolari
cordizioni strutturali, ma ron possonoavereun’irterpretazionecomeabituali
senzaavverbiali:

(9) Paoloparte
(10) Mio fratello si alza

si possoroarterpretatecome«sta partendo»,«si sta alzando»;peravereun

valore abitualedebbonoessercaccompagnatida avverbiali di tempo,modo,
ccc.

(II) Paolopartealíequatiro (sottirtesodi solito)
(12) Mio fratellosi alzapresto(sottintesodi solito)

lnfatti risultativi e trasfurmarivinon condividonole proprietádei processi,

ron possonoessererappresentaíicomeeventi cumulativi, atelici (unbounded).
Essi, in sé, denotanouna sola manifestazionedel tipo semanticoche espri-

moro.
Oh abituali non quartificati sonoanchedetfi attitudinali: Ugo litina

corrispondea Ugo é un furnatore. G¡i attitudinali derivanoda cventivi che
hamo persoil componentedi «evento»,e sonodivernati degli stativi, mentre

gii abitua¡i-co-nservano-iacaratteristicadi evcñi
Non tutti i verbi possorosviluppareun significato attitudinale,dipende

dal tipo di eventoa ciii si riferiscono: si ha da un lato fumare, cantare,

riparare bicicleite, mangiare,scriyere romanzie dall’altrojhr la punta a una

matita, costruire uno steccato,dipint~ere lo caso. Tuttavia «In rnost casesit
would be inappropriatc te state that the attitudinal mcaning is strictlv
impossible»(Berfinetto 1994,413).

E’ questoche giusdficail punto interrogativodi fronte ad esempicome

(13) Gianni apprezza/detesta

gui discussi, con altro intento, da Rizzi (1986); possonosempreavere
un’inerpretazioneattitudirale,di abitualenon quantificato.

C’é dachiedersise questoprocessodi stativizzazionesiapiñ segnalatodai

dizionari italiani che da quelli di altre linguc (magari per via del flttto che
¡‘italiano ammcttecosi facilmente u pro-arb nuil object e quindi é «piñ
incline» a costruzioni serzaoggetto).Stativizzazionee pro-arb mili objeu
senotuttavia da mantenerebenseparati.

lnnanzitutto dopo uno stativo pué benissimonon esserci un oggetto

+umano+generico:l’oggetto puéesserenon umanoperchécié che si veicola
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é unaqualitádel soggetto(non perrientegli esempidei dizionarasoroé una
personacheo é un Xche oppuredegli infiniti) t

Ricapitolando,c’é un continuum di fenomení:si va dal sintattico delle
anaforeDNC, al pro-arb nulí object, che ha ancoramanifestazionisirtattiche
rell’accordodelle adjunct small clauses,alía stativizzazioreche é feromero
vasto di tipo semantico-azionale,all’idiosincrasiae alla language/culture-
specificity delt’oggettonon espressoperchéil verbo si ~ arriechito del
significatodi tale oggetto:perchi non sa la vicendaetimologicadi salpare,it
verbo é un perfetto intransitivoe l’espressionesa/parele ancoresembraquasi
un oggetto interno come dormire i/ sonnodel giusto (cié che Francisco
Sánchezde las Brozasavrebbechiamato“acusativo cognato’)~. Riattacare
assolutoper riattacare ¡1 te/efonoo /a cornetta, il ricevitore del te/efono,nel
significato, cioé, di “por fine ad una conversazionetelefonica” ha gli anni

Che alcuni verbi abbianoancheta possibilitá di un usosenzaoggettoe non stativo, del
tipo Gianni ha apprezzatosi spiegacol fatto chericadononelDNC, nell’anafora,casoqui non
discusso(anchese i dizionari a volte parlanodi assolutosia per questi casi, staper le perifrasi
fasati,per i verbi di diredi si/ diredi no, di finzione).

Riporto qui quanto fa notareHernándezTerres(1984: 47) parlandodell” «acusativo
cognato»nel Brocense:«Lamanerademantenerel conceptode“verbo activo” esentenderque
en los llamados‘verbosabsolutos”o “neutros’ (intransitivos) seha producidoelipsis dealgún
nombreen acusativo,normalmenteel quese correspondeléxicamentecon el verbo;así, por
ejemplo, son activosparael Brocense‘curro’, “ambulo”, “sedeo”,en dondese ha de
sobreentender“cursus”, “arnbulatio’, “sessio”, queno aparecensimplementepor evitar et
pleonasmo.

Además,enapoyodeesteplanteamientose aduceel hechodequemuchosdeestosverbos
funcionanefectivamentecon un uso pleonástico,constituyendooracionesnormalesy
plenamenteaceptables,cuandoel acusativova acompañadoporun adjectivo, como“hilarem
vitam vivere” (cfr. Minerva, IV, 4).

De estaposturaa la opuestatotalmente,comopuedeser la mantenidaactualmenteen
nuestroámbito por et profesorE. Marcos, hay un abismo, pero ta coherenciainterna del
planteamientodel Brocenseno se puedeponeren duda.Claro que ta mayor objeciónquese
puedehaceres que su planteamientomuy poco tiene quever con lo quelos hablantessienten
comonecesidadescomunicativas».

Perle operedi FranciscoSánchezde las Brozase di Alarcos a cui si fa riferimento in
questacitazione,vedi in bibliografiaSánchezdelasBrozas(1587)eAlarcosLlorach (1970).

Quest’ultimoririene chela transitivitánon siadel verbo,madel predicatonegli enunciati:
«no es la función gramaticaldel verbo(...) la queexige la presenciao la ausenciade términos
adyacentes,sino el valor semánticode su signo léxicoet queexige o no delimitacionesde tipo
semantico»(1970: 110); «la distinción transitivo/intransitivono se funda en las relaciones
formaleslingúísticas,sino en el análisisextratingílístico,de sustancia,de la situaciónreal que
secomunica»(1970: III); «el considerarun verbotransitivo o intransitivoesmásunacuestión
de normaque de sistema»(1970: 113). Le mie considerazionif,nali concordanopienamente
conl’osservazionedi AlarcosLlorach sui rapporti tra normae transitivitá,ma solo perquel che
riguardami gruppodelimitatodi verbi.
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contati se, com’~ prevedibile, si va verso un uso generalizzatodi telefoni
cellulari, versoun futuro di conversazionitelefonicheir cui si schiacciano
tasti per aprire e chiuderela comunicazioree non si riattaccapica nulla. Ciii
adessoche i telefoni a muro sonosemprepiú rari, riattaccare é usatoin senso
estesoper “appoggiareII ricevitore”.

Per quest’ultimo estremodel cortinuum ~ secordo me necessarao
procederecon grande prudenzaa sostituire nei dizionari con la sola
indicazione di intransitivo indicazioni come transitivo assolutoo, al limite,
U.t.c.intr..

Bisognaverificare se la costruzioreassolutaammetteil passivocomead

es. accadeperapparecchiare(/a tavola): Era stato apparecchiatoper tre. E
bisognaanchenon andaretroppo contro il sentimentodei parlanti, almeno in
strumenti non strettamertescientifici come i diziorari monolir8ui per u
pubblico: etichettareforare(una gomina) intransitivo rcgli usi del tipo Mario
sí e dovuto fermare al lato de/la strada perché ha frralo, pué essere
accettabileper distinguerloda un transitivo conclamatocome¡ tifrsi loca/i
hannoforato le gommedei pu//manndci tifosi de/la squadra ospize. Dare
intransitivi parchcggiareo sorpassarereIle frasi Ha parcheggiatoin seconda

fi/a, Avevasorpassatoin curva, come accadenel Sabatini-Coletti (1996)
ritengo vada cortro il sentimentodei parlarti nativi italiani, anchese é
coerentecon la teorialinguisticada loro adottata>.
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