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Zsuzsanna Fábián 

ALCLINI; OSSERVAZTONI SULLA RI;GGI.N7.,A llEI Vr;RBI ITALTANI 

L'tirti.col.o che segue é nato durunte i lr.rvori di 

preparazi.one l-  di un vocabolari.o di reggenza dei pi.ú 

importanti verbi Italian'. questo vocabol.ario, che --• 

dome si vedré piú dettagli.atamente in segr.rito -- .ol.t.r.e 

le reggenze vEtrbali. e il. significato di esne in i.irighe- 

rese riporta rinche esempi ital.icani per ogni reFf;enzn, 

si prefigge uno scopo dopp.io. I`1 primo e uno scope 

pratico-di.dattico, ci.oé quello di. faci.litiare 1'npp.ren- 

dimento della lingua.i.taliana per quelli che la stu- 

diano; i1 secondo i.nvece é uno ecopo scient.ifi.co , cioé 

quello di comporre la racc:olta de..l.le reggenze. dei pi.ia 

i.mporta.nti f300 verbi italioni e , avendo fo.rni.to  con 

essa un corpus pi.ú che sufficiente, di dare in poo9i- 

bilité a chiunque avesse i.ntenzione di studíare e di 

analizzure il f.enomeno della reggenza ve.rbrtle dci vari 

punti di .vista. 

I1 vocr_íbolario di reggenza Si  compóne di l.emmi 

simili n quel l o che ri.portinmo qui sotto per il.l.us t r. are 

e spiegare che cosy i.nbendi.amo per it concetto di strut-

tura delle reggenze di. un verbo:2 



PROVAR.E;  

qc  

próbálkozik 

felpróbál .vmit  

próbál vmit 

érez vmit 

próbára tesz vkit q 

 

a + inf.  
--~ c i  

megpróbál valamit  
csinálni 

che + ind. 	bebizonyítja, hogy 
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Provava e riprovava  
- ma-  non ci  -rivaci-. -  

Fia provato dui) abiti  
da sera.  

Proven() una commedia  
di Goldoni?  

Provo avverdione per  
i suoi parenti.  

La sventura lo ha du-  
ramente provato.  

Proviamo ad entrare!  
Ci proviamo!  

L'avvocato prova che  
1'imputato era inno-  
cente.  

-si qc  

-si con q  

-si a + inf. 
-4 c i  

felpróbál vmit 

megmérkőzik vkivel  

próbál vmit 
csinálni 

Si prova gli occh.ialj..  

Si provó con  un forte  
avversario.  

Mi provo a cominciare.  
Mi ci provo.  

Vella struttura delle reggenze di un verbo ii primo posto  

spetta all'uso aesoluto del verbo stesso. Seguono le reggen-  

ze nominali /senza e con preposizione/. Appartiene, secondo  

il nostro parere, alfa struttura delle reggenze di un verbo•  

anche la reggenza in forma di proposizione subordinata impli-  

cita, he quali possono essere introdotte da prepos.izioni  

/dt, a/, ma possono congiungersi al verbo anche direttamen-  

te. É importante la trasformabilitá dt tali subordinate  

. implicite con un pronome atono /lo, ne, ci, vi/. Non solo  

subordinate implicite  ma anche subordinate esplicite possono  

seguire il verbo; in tal caso é neces3ario conoscere il modo.  

del verbo finito della subordinata /indicativo + congiuntivo;  

solo indicativo;-solo congiuntivo/. Nella struttura delle  



non vivente 
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reggenze di un verbo segnaliamo se il verbo ha anche la forma 

riflessiva: pure entro l'esplicazione di questa forma del ver- 

bo i l primo posto spetta ell'uso assoluto, poi seguono le 

reggenze nominali e infine le reggenze espresee mediante i 

diversi tipi delle subordinate. 

La atruttura delle reggenze sopraesposta ed adoperata 

nel vocabolario, a causa di diversi scopi pratici, manca di 

altri dati importanti i quali pure determinano l'uso del ver- 

bo e 1'annotazi-one dei quali non puó mancare nel caso di. ri-

cerche scientifiche. 3  Manca nel . vocabolario la determinazio- 

ne del carattere del soggetto, a cost pure la determinazione 

del carattere delle reggenze nominali. Per determinane questi 

elementi, proponiamo it seguente modello: 

S 

umano gruppo 	ani- 	pianta 	concreto 
di. 	male 
persona 

Schematicamente, con simboli inseribili in un lemma: 

vivente: ® 	 non vivente: 8 
" umano: ® 	" concreto: e 

" gruppo: 	" astratto: 

" animale: ® 

" pianta: ® 

Spesso non basta segnare solo i data sopraelencati: puó 

succedere the un elemento nominale deve essere ulteriorinente 

vivente 

\ 
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specificato. Cosi p.es. nella reggenza parlare qc  in reggenza 

oggettivale gc non soltanto é un sostantivo astratto /e per- 

ció si adoperera il simbolo Q  /, ma entro in categoria degli 

astratti puó esaere soltanto 'una lingua'. Quest' sono i casi 

che dovrebbero essere studiate anche da un punto di vista fra- 

seologico;.sarebbe necessario, cioé, analizzare se questo ti- 

po di reggenza non appartenga piuttosto alle unitá fraseolo- 

giche! 

Appartiene al carattere 4  degli elementi nominali anche 

in loro singolaritá p plúralitá.'La pluralitá verré, segnata 

soltanto se l'elemento nominale sta obbligatoria.mente al plu- 

rule, p.es: congiungere QC  richiede l'oggetto sempre al plura= 

le. Scheinaticamente questa caratteristica dovrebbe essere 

rappresentata con il raddoppiamento dei rettangolini giá co- 

nosciuti: .congiungere qc  

Naturalmente, sono pochi i verbi i quali hanno una strut- 

tura delle regEenze quasi completa come quella sopraesposta 

del verbo provare; se tutti i verbi avessero una struttura 

delle reggenze completa, ossa sarebbe identica per tutti i 

verbi, e  in problematica della reggenza verbale non esiste- 

rebbe o consisterebbe in altri termini. E appunto questa in 

domanda alla quale cerchiamo di rispondere in questo nostro 

breve lavoro: le diverse strutture delle reggenze di un ver- 

bo testimoniano forse anche di altre caratteristiche del verbo 

stesso, p. es. delle sue carutteristiche semantiche? 0, diver- 

samente forrnulato: esiste in possibilitá che verbi i quali 

hanno una struttura delle reggenze identica appartengano, per 

quel che riguarda il loro significato, allo stesso campo se- 

mantico? Esiete un rapporto tanto stretto tra la struttura 

de].le reggenze e il significato dei verbi? 
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Del rapporto tra struttura e significato fa menzione 

la maggior parte dells grammatiche e degli •studiosi i qua-

li fanno ricerche attorno  aha  reggenza verbale. Tesniére, 

linguieta francese, it quale ha posto al centro della sua 

teoria lírrguistica it verbo con le sue reggenze, scrive nei 

suoi Éléments ...  del carattere del rapporto tra struttura 

e significato: 

... le plan structural et le plan sémantique 
sont indépend.nts l'un de l'autre. Mais cette 
indépendance n'est qu'une vue théorique de 
l'esprit. Dans la pratique les deux plans 
sont en fait paralléles, parce que is plan 
structural n'a d'autre objet que de rendre 
possible l'expression de la pensée, c'est-á-dire 
du plan sérnuntique. Entre les deux, it n'y a 
pas identité,  mais it y a parallélisme."  

... on peut formaler le parallélisme . en 
disant que he structural  exprime is 
s4mantique. 7")  

Anche se Tesniére intese  is parole citate piú genericamente 

e non riferite strettamente alla struttura'delle reggenze dei 

verbi, il suo pensiero — appunto perché generalizzabile -- puó 

essere un valido punto di partenza per ricerche evolte in va- 

ri campi della lingua. Cosi fanno gli studiosi della Repubbli-

ca Democratica Tedesca, i  quail, compilando un vocabolario 

di reggerizá dei verbi tedeschi, 6  dedicano un intero capitolo 

della prefazione del loro libro alla .problematica del rap- 

porto tra struttura e significato, e riferendosi ad altri 

linguisti, 7  ammettono 1'esistenza di questo rapporto: 

"Es besteht kein Zweil'el daran ... daP die 
Valenz- und llistributionsbeziehungon im 
allgemeinen sin formaler Rof?,ex.semanti- 
scher Gegebenheiton sind..." 

It  

Con quo::ta afformazione nono pienamente d'accordo quegli stu- 

diosi della Ropubblica Pederals Tedesca i quali hanno pure 



— 109 — 

preparato un vocabol_:.rio di reggenza d.t3i verbi tedesclri. 9  

Ambedue i team d.ei ricercatori, peró, pur a-mmettendo la  po9- 

sibilitá di un r19:ruppamento anche semczntico dei verbi in 

base alla loro otruttura delle reggenze identica, come 

quello che ha fatto Apresjaann, lo  ri.nuncictno ad. adoperare 

questo metodo: líelbiE;  e áchenkel accetano la tesi c:l.ell'uni.- 

tá di struttur.a e significato solo come ipotesi di lavoro, 

come punto di partenza: 

"Dennoch bitterc wir uric vor der abcoluten 
Annahme eiuer direkten Entsp.rechung von 
Struktur und Inhalt; diese Annabme kani 
uric a.11enfo.11s ale Hypotheeo diene.n, die 	11 .. . d.u.r. chaus ni_cht  ici  alle l'ülle ; utr. ifit. " "  

Engel e Schumacher parlano i_nvece ilella mancaa -rza di una ouf- 

ficiente teoria semantica la quale potrebbe  renders pos:?ibi- 

le 1't;ppli.cazione diretta di un metodo che oi basa sr.rll' equi- 

vFllenzF3 tra struttura e significato: 

"Man hat oft ge:Cordert, ... eine Gruppier.ung 
der Verben nia.ch inhal tli.chen Kriter=i.en vorzu- 
nehmen. Es hat sich jedoclí erwieson, daj3 es 
speziell fi.ir die  Kl.asse der Verben bi.::>her 
keine t;eeignFte 'i'heorie g:i.bt, un 'Luna.umen- 
stellr.irrg mach Sacl,;;rrappen, Situationen o.i:i. 
zu ermöglichen, die fii.r eienen Benutzer 
durclschaubur wia..r.•en . " 

. 
Lo scopo del presence articolo sarebbe appurrto quello 

di vedere se is ri.00rve degli studiosi soprr:icci_tFati siano 

fondate, e cioé di vedere che tipo di rapporto esiste tra 

strutturu-de.11e reggenza e signii'icato di_ alcuni gruppi ver-

bali italiani. 

Per anal.j.zza.r. e i.:l rapporto , tra strutturrc e significato 

si pres tano due me todi : á) p;,rtire dal siLnifictlto e vedere 

poi se i verői appa : .rterrenti allo stesso Campo semantico ab- 

biano una struttura dolle reggenze identica; b) partire da 

1.2 
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una struttura delle reggenze, da un "contesto categorizzan- 

te " 13  o vedere po i. se 1 verbi che hunno la  stessa struttura 

derlle regt;enze appartengano, per quel che riguarda i l loro 

significato, allo stesso campo sern anti.co. 

Percorrendo ii primo  "itinerario", condivi.diarno 

l'opinione di Engel  e Schumacher  i. quali parlano della man- 

canza di una teoria semantica applicabile facilmente anche 

nella pratica, per poter stabilire diversi gruppi semantici 

dei verbi. 14  Anche se manca una teoria generalmente accetta-

t a,  i tentativi di ord.inare i verbi in diversi gruppi seman- 

tici non mancano:  is grtumnatiche latine, per esempio, usano 

la divisione dei verbi in verba dicendi et sentiendi, verba 

impediendi, verba tinrendi, verba separandi, verba voluntatis 

ecc. Un raggruppamento di certi verbi second()  criteri sernan- 

tici spesso accompagna una ricerca grammaticale la quale si 

é prefissa un altro scopo principale;  cost  p.es. Vmni, 	_ 
trattando  is subordinate finali, divide i verbi che possono 

trovarsi nella principale in quattro sottogruppi. 15  

In mancanza di una valida teoria semantica per il rag- 

gruppamento dei verbi, e anche perché per realizzare lo 

scopo di questo articolo non ci é necessaria una divisione 

generalmente accetata, per analizzare i l rapporto tra sig- 

nificato verbale e struttura delle reggenza dei verbi abbia- 

mo scelto dalia clasee dei verbi il gruppo di quelli che 

esprimono l'azione del dire, quelli che trFdizionalmente 

vengono chiamati verba dicendi. 

I1 secondo "itinerario" dell'analisi sará quello 

che parte  da una struttura delle reggenze, identica per un 

gruppo di verbi. Durante i lavori di preparazione del voca- 



bolario di reggenza ci siamo accorti déll'esistenza di un 

gruppo di verbi che nel loro "contesto categorizzante" han- 

no- la doppia reggenza - QC  a q / - g di qc;  p.es: Risarci- 

rono i danni alle vittime. Risarcirono le vittime dei dan-

ni. I verbi i quali contengono nelle loro struttura delle 

reggenze -- acccnto ad altre reggenze possibili --la 

sopraddetta reüenza alternabile, saranno l'oggetto delle 

nostre ricerhe del secondo "itinerario": cercheremo di 

chiarire se questi verbi appartengano, anche per quel the 

concern il loro significato, allo stesso gruppo. 



® - 
. 	(lc 8 

f99- qc "®(a qo®  
tilik,  

(a qlr di + inf./inf.pass.  
—3 10  

(a q)ii che + ind./cong.  

f'  o'  ■ 

■I 

BISBIGLIARE  

- qc (a  g)®  

+.. 
- (a g)011 di + .inf./inf.pass.  
---~ 10  

(a q) 	che + ind./cong.  

- 112 - 	 { 

a) I piú importanti verbi i quali appartengono al grup-  

po dei verba dicendi, scelti per l'analisi, sono i seguenti:  

BALBETTARE  

I1 bimbo .balbetta. 

Egli balbetkta it francese. 

Egli balbett' alcune parole 
(all' altro~ 

Ella balbettó ( L1a mamma)  
di avere assist:o ad'una  
scena terribile. 

Egli . balbettó (agli hNver-
sari) che lo lastia-s ,se,  
in pace. 

La plebe bisbiglia. 

Ella bisbiglió qualcosa 
(all' amice). 

Egli bisbiglió (al compagno) 
di passargli ii compito. 

Egli bisbiglió(al medico) 
che si sentiva male. 

CHIACCHIERARE  

19 - 
	 Quelle ragazze chiacchierano. 

1511-  di g ® /gc  a 	La gente chiacchiera di noi. 
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DIRE •  

 

, qc 61(a q)99  

(a gq) ~ di + inf./inf.pass. 
----> Io 

Tó dissi il rriio norne (al  
poJ . i . zi.otto).  

Dico (al poliziotto) di_ non  
aver con nnesso nulla.  

(a q) 111  che + i.nd./cong. 	• Discs (all'aitro) che 9i  
sbr.iga.sse.  

si + compl.  del predic. 	Si dice una jre:r.•sóna ones ta.  

GRTDARE  

I I_I --- 

rfl - qc 	(a g)71  

T1_ (a ql Ft_) di + inf./inf.pass.  
—~ 10  

rm - (a 09  cl ►e + ind./cong.  

.I l disgr.aziato f;.r.i_dLi,va  a 
squarciagola.  

EgJ. i gri.dó ii. st.>o none  
(ai p.r. esenti).  

Eli grid.ó (a. l  fra.tello)  
di scendere.  

.''g]. i g .r. i_dó (u.lJ.a zi.a) che  
a.vrebbe fatto quel compito.  

MU.R,10 iARls  

FP9  

- qc © (a g) ffl  

di + iiif . /i .nf . pass.  
0 

(a g)Í! che  + irid./cong.  

La fo:lla mormorava sonr  
Ines S3.merzte.  

. 
Elilnor+iroro la sua  
opinions (al silo vi.c i.iio) .  

Essi mormoravano (ai vi-
c:i.ni) di avers freddo.  

Essi mormoravano (a tut ti)  
che egli fosse un despota.  

- (a 
 



qc ® (a q) Ti  

(a 919i9 di + inf . /inf  .  pass.  
--~  o  

Mill-  (a g)®  cha + ind.  /oong.  

ii 

ir 

- 114 -  

PARLARE  

Egli parla volentieri.  

lett: - qc 	 ... parlando cose che  it 
tacere 4 bello (Dante)  

-  qc  a 	 Ella parla l'inglese.  

confid: - di + inf. 
	

Parlano di raggiungere  
-~ ne 
	 le stelle con delle sca- 

le.  

SUSSURARE  

=_ 

I1 vento soffia e sussur-  
rano le fronde.  

Egli sussurró la sua  
risposta (al vicino).  

Egli sussurró (ai com-  
pagni) di eASere stato  
nominato direttore.  

Egli sussurró (all'amica)  
che le voleva bene.  

URLARE  

Urlava come un  ossesso.  

T- qc ®(a q)® 	Egli urló la notizia . (ai  

®® 
	 presenti).  

In-   (a Ondi  + inf . /inf . pass . 	Ella urló (alla compagna) 
-~ o

®® 
 • 	 di essere in pericolo.  

199-   (a g)CL! che + ind. /cong. 	Uric) (al fratello) .che  
la zia era morta.  

'Pt  
an  
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Rappresentate i n una tabella, le strutture delle reggen-  

zi dei verba dicendi possono esse.re riassunte nel modb se-  

guente :  

4 
p  

d 

O 

y 

ó 

~
~ 	+ 

~ • 

~ 
F  
 Z 

~. 

i 

:ill  

~ 
+ 
~ I 

1  

-9 
 ,l 

4 s
++  

a 
 

.  
~ 
 ? 
4  
4- 

 ~ -zi 

 

b alb e t tare `I--  + + — — + -}- + '  — 
b  i  sb  i  g  l  iare +- -- + - - + . + -i- -  

chiacchierare +. - -  + _ _ _ _ _  

dire  - - F- - -- + + ,}- +  

gridare + - + _ _ + 4- +  - 
mormorare  .+.  - + - - + + + _  
parlare  +  +  _  _  ~,  _ _  - 

_. 
_ 

sussu.rrare +  _  + _  - + + 
+  ~ 

urlare  
4„  _  + - _ + + + -  

Dei verba dicendi elencati in ordine alfabetico con la  

propria struttura delle reggenze possitimo formare, per quel  

che riguarda i l loro significato, diversi sottogruppi.  I1 

verbo dire, come verbo-base di questo campo semantico, si  

stacca dagli altri in quaAto iridica l'azione del dire in  ' 

generale; formano un gruppo a sé parlare e chiacchierare  i  

quali denotano un tipo specifico — quello di 'discorrere'  

—  dell'azione del dire; infine, gli altri verbi /balbet-  

ture, bisbiE;liare, gridare,  mormorare, sussurrare,  urlare/  

costituiscono un altro gruppo perché tutti denotano diver-  

si tipi della concreta azione del dire e inoltre sono ver-  

bi onomatopeici.  
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Per quel che riguarda la struttura delle reggenze dei 

verba dicendi, gli elementi nominali sono uguali da tutti: 

it S puó essere solo vivente /umano + gruppo di persona; is 

reggenze oggetivali possono essere solo non viventi/ astrat-

ti, mentre  is reggenze dativali possono essere solo viven-

ti/umani + gruppi di persona + animali. 

Dalla tabella riportata a 

struttura delle reggenze conferma pienamente la divisione 

semantica dei verba dicendi nei sottogruppi elencati. Il 

vérbo dire  sta da solo, non soltanto per quel che riguarda 

i l suo significato generico, ma anche per quel che riguarda 

la sua struttura dells reggenze unica tra gli altri verbi: 

questo é il solo verbo dove manca la possibilitá dell'uso 

assoluto, inoltre, tra i verbi analizzati, solo con questo 

verbo é possibile l'uso del riflessivo accompagnato da un 

complemento del predicato. I verbi chiacchierare e parlare 

sono quei due dai quali non figura la reggenza di un ogget- 

to + dativo facoltativo; da questo fatto segue che cosl 

pure mancano le reggenze dativo facoltativo + subordinata 

implicita introdotta dalla preposizione di e dativo facol- 

tativo + subordinata esplicita introdotta dalla congiunzio- 

ne che. I sei verbi del•terzo gruppo, formato da quelli che 

ne110 stesso tempo sono anche verbi onomatopeici, si con- 

cordano pienamente nella loro struttura delle reggenze; 

1'unica eccezione si trova nel caso di balbettare ii quale, 

differentemente dagli altri, ha anche la reggenza di un 

oggetto, col significato specifico 'parlare appena o male 

una lingua'. 	 . 

. Come conclusione della prima parte de,ll'analisi possi- 

amo affermare che nel caso dei 9 verba dicendi analizzati . 

P. 415 diventa chiaro che la 



A4. 
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si.gni.ficato si rispecchia pienamente nell.a etruttura del-

le  reggenze; si_a semanticamente sia strutturalmente la  divi-  

si.one dei verba dicendi nei tre sottogruppi é fondata.  

b) I verbi scelti per la seconda parte dell'analisi,  

quelli che ne.ila struttura delle .reggenze contengono anche  

le  reggenze al.ternabi.li  oggetto + dativo/oggetto + nesso  

preposizionale sono i. seguenti:  

ALLEGGERIRE  

TT1- qc ~ 

~~ - gc  a. q  T1- g ® di qc Q 
I 

 ~~  
iM 

-si di qc  I 	Si. e.11eggerl del pal tó.  

FAVORIRE  
p4 

- q  n  /gc Q 
	

Favor). le  nozze  del due  
giovani.  

lett: - qc  Q  a q 	Vorreste favori.rci. di  una 
- q ~  di qc 	vostra visita?  

IMPUTARE  • 

qc Q a qM/gc  

q  eS,  /gc W  di qc   iii 
 

~ ~1  

a q ~i /qc ii di + inf./inf.pass.  
---~ lo  Imputarono  al comandante di  

®- a q!!9 /qc Q che + cong.  
aver perduto la battaglia.,  

Gli imputarono che volesse  
tradire la patria.  

Quella medicina ha alleg-  
gerito i suoi dolori.  

La medicina gli ha alleg-
gerito i dolori.  

Imputarono la perdita di  
. due unith navali al comandante.  



■■ 
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PERDOIdARE  

- (a) g®  

®- qc Q a q~ 
® - q 	di qc  

I nemici non perdonarono  
né a donne nb.a bambini.  

Gli perdono gli insulti.  

 

di + inf./inf.pass. 	Ti perdono di essere arri-  
vato in ritardo.  

- a q  ® che + ind.  Ti perdono che non . hai  
studiato.  

~ 

RIFARE  

® - qc  

q  ■■ + compl. del predic.  

Hai rifatto it compito.  

Rif la voce del gatto.  

Lo rifecero presidente.  f; - 

a q  199_
q
c 

- 	
❑  

di TI di gc 	Lo hanno rifatto dei danni. 

s i 

	

	 In montagna si é presto  
rifatto.  

si + compl. del predic.  

®-si di qc 
 

®-si a qc  

Si é rifatto socialista.  

Si é rifatto dell'umi-
liazione subita.  

Lo studioso si é rifatto  
alla Rivoluzione francese.  

RIP.4BORSARE  

CrJ -  qc 0 a  q  
®- q ei  di  qc   ~ ) La ditta rimborsó le spese  

del viaggio al tecnico.  
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RIMPROVERARE 

9  - q RI (di/per qc)61 

®- gcQaq® 

Rimprovero mia figlia 
di quella colpa, . 

Ti rimprovero il tuo 
inganno. 

® - q ® di + inf./inf.pass. 	Ti rimprovero di non 
--;  ne, lo 	 aver stúdiato abbastanza. 

(II-  q ® che +'ind. /cong. 	Ti.rimprovero. che to non 
abbia avuto piú polso. 

-si (di) qc  Q 	Non mi rimprovero di 
nulla. ■i 

® -si di  + inf./ihf.pass. 
-j lo 

-si che . +cong.  

Mi rimprovero di aver 
lasciato perdere 
quell'affare. 

Mi rimprovero che le 
cose siano andate 
cosh. 

RISARCIRE 

® raro: - qc e 
	

Risarcl qúell'edificio. 

 

-gcQaq® 
- q tEl di qc  

 

„:. 

II • 
Risarci tutte le spese 
a Carlo. 
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Riassumendo le reggenze verbali sopraelencati inunn tabella  

otteniamo il seguente risultato:  

-r+ ' ő"»u I I I I I i -1-  I 

°) E-- I I I I I 1 -I-  I 
~cu  ti  +  

+ Yp +, 114  I I I I I I +  I 

271, 24,6 	aaY' . 
a•,I.,.u°-.) •+ 	. a}~..t, I I I I -1- I  I 

WI 	+' 71 ?-)./ -I•- I  I I -I- I +  I 

o n!SSa).114,  I  I I I -}- I I  

n`' k+ 4„ 9  I I + +- I I +  

I I -4- + I I  + I á 4---  

'-lovY (+ ' rr) I I i-  i- I I -I- 

(:) 	E---- I I I I I I  I 

'f u 	+•'1°  I I I I I I I I 

o1-1' 14 ti4u ti I  I  I  I  1  I  I  I  

aa, ii ti -0,1- -a4-a v + .4- .4- + + + -I- +  

2u0!  Z >sccira1•á I I 1  I  I  I  I  I'  

'°A - 1-'611  I I I --I- 1 I I I  

(onwrl° +) • 6Go  I  I I  I I  I  I i  

01136g   -I- + I I + I I -1-  

o4.n,osv  I  I  I  I  I  I I I  
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Dalle strutture delle reggenze  del verbi che hanno la 

reggenza alternabile - qc a q/- q di qc risulta che solo 

due verbi: rimborsare e risarcire hanno una struttura delle 

reggenze identica; da questo punto di vista tutti gli altri 

verbi si differenziano. É un esmpio unico anche 1'avvici-  

namente di strutture delle reggenze come nel caso dei verbi 

imputare e rimproverare: questi si differenziano in quanto 

i l secondo verbo ha anche diverse regLenze con la forma 

riflessiva. 

Dal fatto che le strutture delle reggenze erano diverse 

nel caso di quasi tutti i verbi analizzati segue che non 	. 

c'é una corrispondenza tra struttura delle reggenze e 

significato dei verbi, o, meglio a dire, questa si puó 

cercare soltanto nel caso della coppia rimborsare/risarcire. 

In questo caso la corrispondenza tra struttura delle reggenze 

/uguale'struttura delle reggenze/ e significato del verbo 

/uguale campo semantico, ungh: 'kárpótol'/ esiste veramente; 

ed esiste parzialmente anche nel caso di imputare/rimprove- 

rare dove alle strutture delle reggenze quasi identiche 

corrisponde un avvicinamento dei significati /due campi seman-

tici vicinissimi; un6h: 'vádol' - 'szemére hány'/. 

La conclusione della seconda parte dell'analisi é 

quella che anche se certi verbi sono identici in una reggenza 

/nel nostro caso, in quella alternabile/, questo fatto non 

basta a congiungerli in un unico 'campo semantico. 

Concludendo l'analisi del rapporto tra it significato 

dei verbi la loro struttura delle reggenze, possiamo affer-

mare che nel caso del primo "itinerario" /significato -4 

struttura/ abbiamo scoperto una concordanza tra it signifi- 
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cato dei verba dicendi e le loro strutture delle reggenze;  

nel caso del secondo "itinerario", invece, /struttura  ---~  

significato/ solo in parte potevamo confermare una corri-  

spondenza. I1 risultato dell'analisi, da una parte, cer-  

tifica la cautela degli studiosi citati nell'articolo  

riguardo all'applicazione di un metodo i l quale si basi  

sulla supposizione di,uno stretto legame tra significato e  

struttura; dall'altre parte, peró, l'analisi ci ha rivelato  

chiaramente che una tale corrispondenza pub esistere.  

L'articolo presente é bastato soltanto ad-accennare alla  

problematica del suddetto rapporto; per poter risolvere  

definitivamente la questione, ci vogliono analisi appro-

fondite e complesse.  
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NOTE 

I1 Vocabolario di reggenza dei verbi italiani é in prepa-

razione dal 1977; i lavori sono svolti dalla dott. 

Maria Teresa Angelini, lettrice presso la Cattedra di 

Lingua e Letterature Italiana dell'Universitá Eötvös di 

Budapest e dalla dott. Susanna Fábián, autrice del pre-

sente articolo, assistente alla Cattedra di Lingua e 

Letteratura Italiana dell'Universitá József A. di Szeged. 

Chiamiamo struttura delle reggenze it concetto 

linguistico spiegato da Colombo come segue: 

"Chiamiamo contesti categorizzanti quelle stringhe 
di simboli che, a qualunque livello di una deriva-
zione di base, fiancheggiano un simbolo categoriale 
e hanno parte nella sua sottocategorizzazione, nel 
caso del verbo, tali contesti corrispondono alle 
funzioni del soggetto, predicato nominale, oggetto 
e da alcuni sintagmi preposizionali strettamente 
legati al verbo, che chiameremo complementi indi-
retti, per distinguerli dagii avverbiali, che pos-
sono occorrere liberamente con qualunque verbo." 
/Colombo: Appunti per una grammatica\ delle propo-
sizioni completive. In: SLI, Grammatxca trasfor-
mazionale italiana, 	ii, Roma, 19U, 135./ 

Per lo stesso concetto nel tedesco si usa l'espressione 

syntakt,ische Umebung /Helbig-Schenkel: Wörterbuch zur 

Valenz . ...  VEB. Bibl. Institut, Leipzig, 1969/; 

nell'ungherese si riscontrano espressioni come a vonzat 

modellje /A nyelvtudomány ma,  Gondolat, Budapest, 1973, 

329/ oppure az  iv) erőtere /H. Molnár:  Az ige csoport, 

különös tekintettel a vonzatokra. in: "A mai magyar 

nyelv", Tankönyvkiadó, Budapest, 1977, 16/. 

Procedono invece con questo metodo, determinando cioé 

anche il cárattere degli elementi nominali, Helbig  e 

Schenkel  nel loro vocabolario Wörterbuch zur Valenz...  

/op. cit./ 
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Va aggiunto che la determinazione del carattere degli 

elementi nominali entro la struttura delle reggenze é 

un compito assai difficile e serve soltanto a scopi di 

ricerca: non si deve dimenticare che la lingua é capace 

esprimere metaforicamente tutto quello che da un punto 

di vista strettamente semantico non é possibile. Si 

pensi a casi come: ridere avrá per S il simbolo M9 
perch' questo verbo denota un'azionó svolta da esseri 

viventi /umani + gruppo di persone/; ma spesso diciamo 

anche di un animale che ride /e allora il simbolo 

dovrebbe essere ® /; anzi, in certi casi --- in una 

favola, per esempio -- puó essere detto perfino di 

oggetti che ridono /eallora il simbolo dovrebbe essere 

/ 

Tesniére: Éléments de syntaxe structurale, Éditions 

Klincksieck, Paris, 1969, 42-44. pp. 

Helbig-Schenkel: Wörterbuch zur Valenz und Distribution 

deutscher Verben, VEB Bibliographisches Insti-

tut, Leipzig, 1969, 44-47; 19732 , 60-66. pp. 

Apresjan, Schmidt, Mrazek 

HelbigL-Schenkel: op. cit. 44.p. 

Engel—Schumacher: Kleines Valenzlexikon deutscher Verben, 

Forschungsberichte des Institute fur deutsche 

Sprache. TBL Verlag Gunter Narr, Tubingen, 1978. 

Apresjan raccolse 476 verbi, i quali, ray9ruppati secondo 

la loro•struttura delle reggenze identica, risultarono 

361 classi semantiche, delle.quali 323 verbi costituirono 

• una classe semantica a sé! /Opyt opisanija znacenij gla- 
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golov po ih sintakoiceskim priznakam, in "Voprosy jazy-

koznanija," 1965/5, 51-66. pp./ 

Helbig—Schenkel: op. cit. 45.  P- 

Engel—Schumacher: op. cit. 30. p. 

vv. nota 2. 

vv. pp. 7. 

I gruppi stabiliti da Vagni sono; a) "verbi che denotano 

movimento"; 	b) "denotano comunicazione orale o scritta"; 

c) "denotano trasmissione di una cosa da una persona 

a11'altra"; d) "denotano sforzi mentali e fisici". 

/SLI, Fenomeni morfologici e sintattici nell'italiano  

contemporaneo, Bulzoni, Roma, 1974, 334- 336. pp./ 

I verba dicendi sono numerosisoimi /il Dizionario Palazzi 

--- Fratelli Fabbri Editore, 19762  -- a pp. 430, come 

sinonimi del verbo dire riporta ben 93 verbi; nel 

progettato dizionario di reggenza dei verbi italiani figu- 

runo 32 verbi che sono ritenuti verba dicendi/; inoltre, 

non abbiamo trovato un punto di vista unitario per la 

scelta dei verba dicendi /i diversi dizionari elencano 

non sempre gli stessi verbi come verba dicendi/. 

Per mancanza di spazio abbiamo scelto per l'analisi 

soltanto quei pochi verbi, contenuti anche nel futuro 

dizionario di reggenza, i quali sono tra i pia usati. 

La nostra analisi e le conclusioni di essa devono 

essere completate dall'analisi di altri verba dicendi. 


