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Plasticitácostruttivadellafrasesarda
(e la posizionedelsoggetto)

Maurizio VIRDIS

RESUMEN

La struttura sintatticadel sardo, sia medievaleche contemporaneo,tradizio-
nainientepoco studiata,presenta,comeéqui documentato.unanotevolepiasticitá.
Esaviene indagataprevaientementein relazionealla variabileposizionedel sog-
getto e alía possibilitá che i’oggetto diretto e quello indiretto siano anticipado
menodal clitici.

Plabrasclave:Sardo,sintassidel sardo,sardomedievale,sardocontempora-
fleo.

Nel suoSardinianSyntaiv’ del ¡993,Michael Alían Jonesponeji pro-
blemadel soggettoin posizionepostverbatein Sardo,e lo ponecomeques-
tione deilcatae di non facile e immediatarisoluzione.Ji soggettoposiver-
bale pué cedoessereji risultato di unadislocazionea destra,come, per
riprendere[‘esempio stessodel iones2,

(1) At telefonatu,sumastrude muru.
ha telefonato,ji muratore

conpausafra ji verbo e II soggetto;ma si puéavereancheunafrasecome(2):

(2) At telefonatusumastrude muru

senzaalcunapausache precedaji soggetto.In questosecondocasosi a-

iones,MA.. Sardinian Svnrajc, London andNew York, Routledge.1993.

- ¡vi, p. 20.
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Maurizia Viráis Plastií ilá costr,ativa della frase sarda

vrebbe,apareredel Jones,un fenomenodi inversione.La differenzafra dis-
locazionea destra, in (1), e inversione,in (2), consisterebbe,peri casiqui
eseniplificati,nel fallo che(1) potrebbeessereunarispostaa unadomanda
come «ha telefonatoji muratoreíb>,mentre(2) risponderebbea unado-
mandadel tipo «hatelefonatoqualcunomentreero fuorii¼s.La differenza
fra inversionee dislocazionea destra,ammettelo studioso,é comunque
«not alwaysabsolutelyclearsince, in manycases.theyyicld the samelinear
sequencesand canonly be distinguishedby referenceto prosodyor context.
TUs makesit ratherdifficult [o determineor illustratethe particularsyrv-
tactiepropertiesof eachprocesssimply by meansof acceptabilityjudge-
nientsof constructedexamplesss3.RiprendendoII problemapió avanti, ne-
lío stessolavoro,iliones nt¡ene¡ soggettidislocati a destra«unstressedand
non-focal»,mentre 1 soggeuinsultantipostverbalipa mversione«bear
primarystressand are interpretedas (partof) the focus0.

L’interpretazionedi un soggettopostverbaleinvertito, enon dislocato,
puésostenersinell’ambitodi unosehemadi strutturacome(3):
(3)

Fless”

SpecFross Fless’

Floss

JI soggettopostverbale‘invertito’ sarebbein tal casounaaggiunz¡onea
o. forsemeglio,aFless”.
Le cosesi presentanoperéin manieradiversa,se anzichépartireda (3),

partia¡noda un’ipotesi strutturalecomequellapropostada Graffi ~. e cheri-
produciamoqul sollo lo (4). Se si partedaIL’ipotesi deLI’esistenzadi un nodo
di accordo.ji Soggeuosi troya ahora,in struttura-p,non nella posizionedi
SpecFless,comein (3), ma nellaposizionedi SpecV; daqui cssomuove-
rebbepol in SpecAcr-S;y muoverebbeodialesta Acr-O. edaqui pol odia
testaAcr-S; mentreO andrebbea spostarsiin SpecAcr-O.Questasarebbe
dunquela ‘storia’ derivazionaledella frase‘canonica’che ripristinerebbela
sequenzalinearesuperticialeSVO.

lvi, p,l9.
lvi. p. 327.
cfi’. (iiruffi (1. Sintassi, Bologna, ji Muí no. 994 p. 352, e tutía La discussiune al cap. II. Pp. 349—

360.
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Matírizio Viráis Pla.s ticita eost,uttiva delici fiase sarda

Acr-S”

SpecAcr-S Acr-S’

N” Acr-S

N

e epersona tempo
e modo
verbale

Mr-O”

T SpecAcr-O Acr-O

Acr-O

& s y

SpecV

& = í.ratti di accordo fra verbo e suoi argomenti. pes. accordo del participio con I’Oggetto:
e sottostante agil Specificatori di A.cr-S e di Aa-O indica che tale posizione é vuota in strut-
(ura-fi.

Cié che vogliamoqui sostenereai nostri fmi, e a partire da quantoin
(4), ~ chenon necessariamentein Sardoavvengonotutti questimovimenti:
a partelo spostamentoobbligatoriodi V (quantomenodi un V di modofi-
nito) nella testaAcr-S, puédarsi u casoche a muoversisia o u solo 5 (in
SpecAcr~S),o u solo O (in SpecÁcr-O);mentrenon sembrainvecedarsi ji
casochea rimanerenellaposizioneoriginaria,senzachesi dia dunqueal-
cnn movimento,siano entrambigli elementi5 e O. Si darebberocosi tre
possihilitá:

(5)
a. 5 e O nei ri.spettiviSpecit’icatori

b. O in SpecAcr-Oe 5 al suoposto
(conO prominenteed 5 non prominente)

c. la non prominenzadi O riteniamosi attui
attraversolacostruzionecosiddetta
‘antipassiva’,checostruiscefrasi del tipo
Mario si herr dur hirre, oppuresi herr doc

tipo SVO

tipo VOS

tipo ‘antipassivo’

hirre Mario.

(4)

o
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~a urizio Viráis Plastieitá eastrutth’a della frase saida

Non sembradunquepossibile jI tipo VSO, chepresupporrebbeji solo
spostamentodi y, e it permanereal loro postodi 5 edi O. Nel Sardomedie-
vale si dá certamente,invero, it tipo di sequenzaVSO, anzi questoé it co-
strutto sintatticodi base,ma una tale sequenzasuperficiale, in questafase
storica. é data da uno spostamentodi y versouna posizionesuperiorealía
proiezionemassimaÁcr-S”, nellaposizioneC (Complementatore),o forsean-
che nello SpecC(Specificatoredi Compiementatore),mentrerestanofermi al
loro postotanto 5 quantoO: la cosadovrebbeessereprovatadalIaposizione
dei clitici checomeé noto,quandoV si troya in testaalía frase,stannoin po-
sizioneenclitica, it cheappuntosi spiegherebbesoloconunaulteriorerisali-
ta di V cheraggiungerebbeunaposizionesuperiorerispettoalta[estaAcr-56.

Una ipotesidel genere,un’ipotesi cioécomequellachepartadallo schc-
ma elaboratoin (4), permetterebbepiú di un vantaggioesplicativorelativa-
mentealíadiversae pié variatipologia delle sequenzesintattichesuperficiali
che si dannoin Sardo.Essapermetterebbeinnanzituttodi spiegarela fre-
quenteposizionepostverbale,e spessoin fine di frase,del Soggetto.Come
noto, it Sardo- anchea causadi unaflessioneverbalemolto ricca - é unalin-
guaa soggettonullo, percui la posizioneSpecAcr-Spuéessercoccupatada
materialenon lessicale,potendoinvecerimanereoccupatada un pro: in tal
casou soggettoresterebbeallora in SpecV dovericcverebbeil casonomi-
nativodirettamentedaliatestaV. Una talecostruzioneha it significatoe la
funzionedi marginalizzareu soggettolagentee di riversarela prominenza
sull’azione medesimae sullasuaeventuale‘transitivitá’ chericadesull’og-
getto.Una costruzionechecollocail soggettoin SpecAcr-Sdá invecemag-
gioreprominenzaproprioal soggettolagente,senzaper altro marginalizzare
l’oggettoe senzafar perderealcunchéal rapportodi transitivitá intercorrente
nella relazioneVIO: non casualmenteun 5 preverbaleé pié tipico di uno
‘stile’ narrativo, in unanarrativitáanche,ovviamente,di grado ingenuo.

A propositodel soggettopostverbaleenon dislocatoa destra,si pone
peréunaquestionedelicata.anzícruciale:ci si chiedecioé se un talesog-
getto puéstare,nella linearizzazionesuperficiale,non solo dopo u verbo,

Cus) iii genere te liogne romanze mcdicvali: cfi. Benincá, 1’ «Comp and SpccCP in Medieval and
Modcrn Romance». Relazione presenlata alta «FiN (jencrative Diacbronic Syntax Con[crcncccs. ljni-
versfty of New York, Apri le l 990: poi tradotto in tal ano, col ti (oto «La sintassi dci clitic ¡ complemento
nel te 1 ¡ng ríe rom anze mcd cval i>’ in ID, La ‘‘a,icczione sin oí lic o. Aluch di dicsiettcdog lí, íoíoaíizcí. Bo—
logna, II Mulino, [994, pp.2l3-245.

Per ¡1 Sardo medievate si verla V irdis, M,, «Note d¡ sintassi sarda medievales>, ¡n D. K remer cl A.
Monjour (a cura di).8India ex hl/achate - Mt/unges de linguisliqne ci d’ c>noolastic]ue sa,de.c el ,oolaoes
afli’rls ti Mc.>ttsietjp VelozIfirgen Wo// (= Teavaííx dc’ /llíguistlc/tie el ch’ ,,hdo/ogu, XXXI¡¡—XXXIX?
Strasbourg-Nancy,K¡incksicck. t 995- t 996, pp.SO7-526.
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Maurizio Viráis Plas/icite? casíruniva della frase sarda

maanchedopo i complementidel verbo,e piú in particolare,dopol’oggetto
direnoe/o dopo 1’oggetto indiretto. Ci si domandainsommase frasi come
quellein (6) debbanoconsiderarsia soggettodislocato,oppurese debbano
ritenersi frasi a soggettopostverbale,‘invertito’ secondoM.A. Jones,o
meglio, secondonoi, frasi u cui soggettorimanein ultima posizioneper ef-
fetto di quantosoprain (5b):

(6)
a. atcomporausupanemuzzeremm.

hacompraloji panemia moglie.

b. anefattu unu regalua Giuannesosamigos.
hannofatto un regaloaGiovannigil amici.

A pareredel Jonesfrasi comequeste(ossiacon5 non dislocatoadestra)
sarebberoimpossibili in quantoagrammaticali:essesarebberogrammaticali
solo se ji soggettosia precedutoda pausae quindi dislocato.Oraperélo
stessoJonesamrnetteche«in right-dislocatedconstruction,thepause[...] is
generallymuchlessevidentthanin casesof left-dislocation1>..]. Also, the
right-dislocatedexpressiondoesnot constitutean intonationphrasein its
own right, but is relatively unstressedwith a low, fairly fiat intonation
contour» E pocopiú avantiegli affermachela dislocazioneadestraé ag-
giuntacomeuna‘coda’, un ‘afterthought’,comeunastrategiagrammaticale
«for rearrangingelementsof the propositionin accordancewith theorga-
nisationof the discourse»;strategiala cui funzioneé quelladi ‘defocaliz-
zare l’elementodislocato,spostandocosi il ‘focus’ su un altro elemento
della frase~. Se dunquelapausaé assaipocoevidente,tanto che,a nostro
parere,giungefin (quasi)a scomparire,e se l’elementodislocatoa destraé
‘relatively unstressedwith a Low contour’: se cosi é dunque,comedistin-
guere,in casi comequelli soprariportati in (6), u soggettodislocato,daquel-
lo ‘invertito’? E se, inoltre, gli elementidislocati sonounasortadi ‘after-
thought’ volto a defoealizzarel’elementodislocato,non si potrebbeallora
pensareche l’affermazionedel ionesvengaa coincideredi fatto conquan-
to da noi propostoin (5b)? Sarebbecioé comese il Sardoavessegramma-
ticalizzaíola ‘coda’, il ‘rearrangement’del soggetto‘aggiunto’, attraversola
possibilitá— chepuédarsi apartiredalia struttura(4) - cheessonon risalga
in SpecAcr-S,ma rimangainvecein SpecVconvaloredi non prominenza‘>.

Cfi’. iones M.A.,Saráinian Avalas, cil., p. 318,
> ihidevo,

iones,MA., Sardinian Syntax. cjE, p. 330-31 Atiene che lii Irasi del tipo No,> attelúfonatu su áot-

jure, it soggetto é aggiunto alta dcstra di VP, sccondo la struttura <a):

35
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Maurizio Viráis Píasticitá castro//iva cje/la frase sarda

Tale ipotesi spiegherebbela difficolt’a di interpretareun soggettopo-
sposto,fin anchein fine di frase,o comecodaoppurecomeinvertito (o me-
glio, ora, non risalito in SpecAcr-S);questadifficoltá e delicatezzadi in-
terpretazione,si potrebbeforsepensare,stanei fatti stessi:essasta,percos)
dire, iscrittanella ‘storia’ dellagraínmaticasarda pié cheessere,soltan-
to (ma,ovviamente,anche),l’effetto di unasituazionecontingenteprag-
níatica.L’aggiunzionedi un soggetto-codapué(e/o ha ‘storicamente’po-
tuto) cioé risolversi in duemanierediverse:1) essapuégrammaticalizzarsi
venendoaprenderel’aspettodi un’operazionechemuoveO in SpecAcr-O,
e che lasciaal suo posto5 (secondo(4) e (5b), comevisto); 2) oppure,in al-
ternativa,lacodapuémantenereil suo proprio aspetto,e restaretale, ossia
unadislocazioneadestraprecedutada (breve)pausa.Ma tutto cié connu-
merosipunti intermedi (pausapiéo menoevidente,contornointonaziona-
le pié o menoalto): quasichesi potesseoscillarefra le duediverseestreme
opzíom.

(a) sO lvplvp nos ar telefonatul su dottorcll.
Frasi con verbi del tipo andan’. cenire, aí-ri“are, del tipo cia aí-í-i ‘a/u vi., douaíc’, avrebbcro invece

litía síruttura come (b), con il soggetlo che ¡esta nella posizione soggiacente:
(b) sO lvp est [y’ arrivatu su dottorcl]].
tmmediatamcnte dopo it iottcs fornttla peré un’ipotesi alternativa: poiché it soggetlo assume, in (¡a-

sí come queste. it caso nominativo, e poiché questo pué essergti altriho ito soltatíto dalIa testa Flcss, e
poiché, peté, 1 nodo VP impedisce che Fless governi it soggetto e quindi gíi attribuisca it caso: dato
ahora tutto cié, si dovrebbe postulare che, iii trasi del tipo di quelte in (b). it soggetto delta risatire alta
posizione preverbale, pci’ poi. opziotíatnsettte, ridiscendere a quelta postvct’bate. La cosa apparc certa-
mente macchinosa, e un’ al tet-nati va potrebhe esscre ¡ ) che i¡ sogoelto sa agg iunto non a VP. tna a Fleas,
it che cli mina ¡ ¡mpossihi tité che si posva attribrí ite it caso al soggeíto; 2) se si parte rIal lo schema (4) i ¡
caso ti atíribuito al soggctto, posto solto SpecV. immediatamcntc dalia testa V.

It iones ayy abra la sua ipotes i a paliuro ría II - impossib i¡ i til di irasi - con verbi del tipo avídaí’c’. íenl’
íc’, círel va,’,’, come

(c) «cst andata assa festa Maria,
Sarebbero cioé, per it iones, imposaibil i, cotí tal i verbi, frasi con soggetto posposto se a l.ati vcrbi

hanno dci comptcmenti dietro di sé,
Cedo utta frase come (e) ti quanto meno dubbia: lultavia a nostro parere, ¡ ‘eventuate impoasibil té ti

dovuta pié a fatí i súmaní ici e/u pragmalico—contestua ti. che non a fal ti sitilatt ir:: fras i conle: ccl loríslo

a danía ha/dio nl/u <= ‘ti loiti ato a casa tnir) padre -), oppure ¿lasa aí-í-i/aíl a (~‘aslc-ddIuí <Scívine (= -do-
man’ arriva a Cagliari Gavine¼ci paiono del tutto acccttabili: e anche (e) ci appare pi(í accetíabile o un
altío (detci’oíinato) contesto:

(e’) est andata asva festa Maria, e totttí sos pilsinnos an
battatu kití issa
ti atídata alía (esta Maria e tutti i i’agazzi hanno hallato con ¡ci

Un nol-ne di bogo (‘domo’, ‘Castedrthu’ ) fonmt unité strctta coti i verbi o questione? tuíentrc noiI
cosí assa (esta’? Li mpossihi ¡ té. o qomito meno it rl ohbio su <e). rl i contro a una m agg ore accettab¡1 ité
di (c’) ti dovutaafatti intonazinnal 7 Non y ‘ti qul spazio per utteriori approfoíidintcnti.

Cli’, Vi id is, M., «Appunti pci’ una sitít assi del Satdtí a, U ithalcí a Pían esc ana Sarda, ¡ ( ¡ 957):
409-440.

Reí/sea ele Filo/ogíe~ Roníáííií o
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Maurizio Viráis Plastieitc> east’uttiva del/a frase sarda

Noné forseun caso,percié,se nel Sardomedievale,quandou soggetto
sta in fine di frase, l’oggetto (e/o l’oggetto indiretto)é in genereanticipato
da un clitico: per esempio,mi lafurait ad imbeniaPlano (O) Gosantinede
Nurk’i (5) (= ‘me la rubéImbeniaPlanaGosantinede Nurki’) [CSP46) II
clitico anticipatore- che, si badi, non riprendeun nomináleglá datonella
frase- ha, ci pare,la funzionedi stigmatizzarel’oggetto tramite larealiz-
zazionedell’accordoverbo-oggetto(chevienerealizzatoappuntoda] cliti-
co medesimonella testa Acr-O (cfr. (4>). Anche qui si tratterebbedella
grammaticalizzazionedi un fatto,originariamente,pragmatico:infatti l’og-
gettoanticipatoda] clitico é certamente‘nuovo’ al contesto,ma il clitico an-
ticipatore lo pone - pa chi paríaeper chi ascolta- comese fosse(giá)
‘dato’: cosideterminandolo(maggiormente).Insommaanchein questicasi
[‘oggetto precedutoda un clitico anticipatoreassumeun valore che sta a
metástradafra unadislocazionea destra(ossiaunacoda,un ‘afterthought’
che, proprio perché‘defocalizzato’,si (pro)poneovviamentecomedeter-
minatoe ‘dato’) e lagrammaticalizzazionedi unatale ‘determinazione’che
legal’oggetto al verbo da cui é retto, e gli fa perdereil primariovalore di
codao di ‘afterthought’ t2~ A partireda qui si operala risalitadell’oggetto
stessoin SpecAcr-Oche acquisiscecosi prominenzasintattica; mentre,
nel contempo,ji soggettopermanenella suaoriginariaposizione,nonpro-
minente.di SpecV:cioé,nellarisultanza,in ultima posizione.

in ultima analisi,nel Sardomedie’vale,laconsecunonectií¡cowerbo- Og-
getto - Soggettoderiverebbeda unapragmaticaconsecuzionect¡tch~Verbo/

Oggetto¡ Soggetto,in cui sia l’oggetto che it soggettosono dislocati a
destrain successione(abbiamovoluto qui indicareconlabarra— conil se-
gno ¡ — la pausache precedela dislocazione),e dove l’oggetto si realizza
prima del soggettoassumendomaggioí’e prominenzaríspettoad esso.A
partireda questastrutturasi opererebbela risalita di O in SpecAcr-O,
comepió volte ormai detto (cfr. (Sb)), mentre il clitico assumerebbele
funzioni di marcadell’accordo~ obliterandoquelledi pronomeanaforico.

Due cosevannoancoraosservate.

CSP = II Candanne di San PielladiS//Id. Tesla lagudarese medita del secail Xl -XIII, pufibí ¡ca-
lo da ‘E’ Bonazzi. Sassari-Cagliari t900 (Ristampa Sassai’i, Dess’i 1979),

‘> Cii’. Cfi’. Virdis, M,, «Appunti pci una sintassi del Sardos>, cii,
Si veda a questo proposito La Fauci, N., Per una Icaria grc¡mrnalica/e de! mnutamenta rnad6sin-

tattico. Da/latina verse, II romanzo, Pisa, Edizioni ETS, ¡997, p. 6 e ir: tAutore pensa a uno «struttu-
rarsí, attraverso ¡‘emergere dei cosiddctti elitici, di una moi’f’osintassi verbate la cui cooiplessitá va ben
al di ¡ti di quella » che nonsialmente si crede; «le particelle clitiehe ronianze sono infatti da considerare
dci ven e pi’opi’i affissi faeenti parte a pieno titobo della niorfobogia verbale,»

37 Revido cJe Fila/csgía Ro,nánicsa
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Maurizia Virclis Plas/leite) cas/rut/iva del/cifrase sarda

Se é vero che II Sardomedievalepresentavadei costrutti cIi~CoVOS, ave-
va peréanchedci eostrutti ctitCoNSO; non si davanoinvecepraticamente
mai (o quasi mai) costrutticon5 successivoad O (ossiadei costruttiVOS)
senzache O fosseprecedutodal clitico. Cié significaappuntochesoltanto
un oggettodeterminatopotevaprecedereil soggetto(ossiapotevarisalire in
SpecAcr-O,e cosi porsi in posizionedi prominenza):la determinazione-
chedovevanecessariamenteesseremanifestain superficie - eraespressa,
appunto,proprio dall’anticipodel clitico, fatto chesfruttavale condizioni di
partenzadi unaprecedente(e souostante?)dislocazionea destradi O.

II Sardomoderno,comevisto in (6). puéinveceaverecostruzioniVOS
senzacheO sia necessariamenteanticipatodal clifico. Cié significa che il
processoche grammaticalizzacomeVOS (sernaclitico anticipatore>la
sequenzacíiicoNerbo/ Oggetto/ Soggetto(con O e 5 disiocati in succes-
sione,e conO pertantoanticipatodal clitico), si é in praticaconcluso,tan-
to chenon vi é pié necessitádi marcarecol clitico la determinatezza,l’esser
‘dato’ di O, in quantola suaposizionesintatticaé di per séoí’mai sufficiente
alio seopo.

Cedoperéé che l’uso dei clitici, anchenel Sardotnoderno,restaassai
abbondante,tanto che, talvolta, questi tendonoad apparirequantomeno
pleonastici: tanto spessoinfatti troviamo dei clitici che anticipanonon
solo l’oggettodiretto,ma anchel’oggetto indiretto, o altredeterminazioni
avverbiali, anchequandoquestielementinon sono giá comparsiprece-
dentementenellafrase. II valorepragmaticodi questecostruzionídovrebbe
esseredel tutto analogoa quello che abbiamovisto sopra,per il Sardo
medievaje,a propositodeJJ’anticipodei)’oggeuotramiteun cjitico. Inoitre
- e soprattuttoper gli esempiqui sottoin (Ya) e in (7b) - potremmoavan-
zare gli stessiproblemi ed esitazioniin qualehemodo simili a queHegiá
postea propositodel soggettodislocatoa destra:suplía in (7a)ea Barbara
in (7b) sonodislocati?vi & unapausacheJi separadal restodella frase?e
quantorilevataé questa?Anchequi, riteniamo,1 gradi di tutto cié possono
esserediversi: si puéandareda unaverae propriadislocazionea un rías-
sorbimentopressochétotale di essa.L’effetto pragmatico,se ladislocazio-
nc si elide, é coínunquequello di daremaggioredeterminazionee ‘datitá’
all’elementoanticipato,per que!processomedesimocheabbiamovisto ap-
penasopra.

L’ipotesi strutturaleformulatain (4) ci permettedi comprenderemeglio.
o comunquedi dareuna spiegazionemaggiormenteplausibilea un talefe-
nomeno.

Si considerinointantole seguentifrasi in (‘7):

Revista de E//ojo
5’ ‘o Rccoíán/c o
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Maurizia Viráis Plasticitá castrar/iva della frase sarda

(7)
a. comomi la mandigosapira.

ota mc la mangio una peta.
b. ddhi bolit donaicentumilafrancusa Barbara.

le vuole dare ccntomila tire a Bm-bara,
e. ci fut intrau in s’apposentu.

ci entré nella .stanza.
d. ‘ndi seutorraude Nuoro.

nc sono tornato da Nttoi’o.

Perspiegarele frasi in (7), si puéipotizzareche la projezionemassima
Acr-O” siadi fatto pitt complessadi quantoabbiamopostoin (4): essapo-
trebbeesserepensata,in realtá,comeAcr-O,I,X”. Se cosi fosse, cié pre-
supporrebbechevi síaaccordononsolo fra il Verboe l’Oggetto (O), ma
anchefra il Verboda un latoe, dall’altro, l’Oggetto lndiretto (1) e determi-
nati sintagmipreposizionali(X); tutti quanti questi elementi- O,1,X - an-
drebberoahoraa spostarsiin posizioneSpeeAcr-O,J,X:o meglio, comefra
brevevedremo,in taleposizionestarebberodeipro coindicizzati conessi,
mentredettielementiO,I,X resterebberofermi al loroposto.L’ipotesi po-
trebbeessereconfermatadal fatto che un verbopuéaveredei clitici rife-
rentisi a un sintagmanullo, non realizzato,specialmentese essoéun

(8)
a. kalánci.

scendi[ne~.

b. mi ‘nd’/mi ‘nci atportaucosa.
‘ni Ime nc/mi ci] ha portato della roba.

e. ‘ndi ddh’at pigausumart.
mcl lo ha portato (via) II mate.

d. no tenit mai dinai, ca ‘nci ddh’arregalasempri.
non ha mai denai’o, perché inri = ‘ci = ‘a qualcuno?] lo regata sempi’e.

A chi si riferirebbero,in frasi comequeste,i clitici (i)ndi e (i)nc’i? Se in-
fatti 1 clitici formanounacatenail cui piedeé un SN o un SP,vuoti [e] o
riempiti che siano,ma comunque,o collocatinella sedeloro propria(post-
verbaleper quantoqui ci interessa)oppurericuperabilisemanticamentee,
soprattutto,referenzialmentedat contesto,se é verodunquetutto cié, gli
esempiriportati in (8) non si spiegherebberoin quantonon apparealcunter-
mine in coreferenzacondetti clitici, né prima,né dopo di essi;né soprat-
tutto é necessariochegli esempiposti qui soprain (8) sianoappropriaties-
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clusivamentein un contestopragmaticoin cui la coreferenzialitáconun ele-
mento ¡essicaledeterminatosia ricuperabile.Dovremmo pensareahora
che, in casicome quelli prospettatiin (8), i ciitici siano coreferenticon
complementiche sonopresuppostida V, ma cherimangonoastratti,e vuo-
ti alivello lessicalee fonetico.

Si puéallora pensarecheV, riproiettandosiricorsivamente,ramifichi
degli eleinenticomplementoastratti(O,I,X (astr-atti):cfr. qui sotto in (9)),
quali formerebberoallora il piededella catena(litit’i-O.l.X(aStIatti}; e cié
tanto nel casodelle frasi in (8), nelle quali u clitico non si riferisceanessun
elementoconcreto,quantoanchenellefrasi in (‘7) dovei clitici anticipano
dei complementiconcreti.V’ inveceramificherebbeesclusivamentei com-
plementi che vengonoriempiti lessic-almente(Oj,X (concreti):cfr. qui
sotto in (9)) - anticipati o menoche essi siano da un clitico - secondolo
schemain (9): conquestuitimoriscrivia¡nounaporzionedi (4), riscríviamo
cioéla proiezionemassimaAcr-O” comeAcr-O,I,X”, e, conseguentemen-
te a cié, la suaramificazione;

(9)

Acr-C,l,X”

SpecAcr-O,l,X Acr-O,l,X’

Aci’-O,l,X

7-
SpecV

e & S V O,l,X (conci’eti)

y o,í,x <asti’atU>

Sarebberoahorai complementiastratti, suhramificatida V, a spostarsi
nellaposizionedi SpecAcr-O,l,Xdovela testaAcr-O,l,X assegnaloro il
Caso,mentregli elementilessicahiconcretiO,l,X restanoal loro posto(di
complementidi V) e il casoé loro assegnatodalle preposizionio da V.

Insomma,non é solo l’oggetto chepuéaccordarsicol verbo,ma anche
l’oggetto indiretto ed altre deternuinazíonicomplementan:manifestandosi
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laccordo,anchequi, tramite i clitici anticipatori.E ben ovvio che talema-
nifestazionedeliaccordopué nondarsi, e cié potrá dipendereda ragioni
pragmatichee/o effetti di sonsocheattribuisconoun diversogradodi deter-
minatezzaaquantoanticipatodai clitici, tuttavia lapossibilitádi di poterdis-
pon-edi unaposizionestrutturalequalela testaAcr-O,I,X - chemancainve-
ce in unaipotesistrutturalecomequelladata in (3) - ci consentedi assegnare
unacollocazionestrutturalea detti clitici anticipatori,e di formulare,a loro
riguardo,qualeriflessodi fatti pragmatici,unaspiegazionefunzionale.

La strutturarappresentatain (4) ci permetteinfine di poterdarespiega-
zione a frasi con verbo di modonon finito con soggettonon controllato,
cosi tipichedel Sardo:«amoredistinetivepropertyof Sardinianinfinitives
is that the subjectcanbe specifiedby a postverhalNP which hasa nom-
native Case¡+4. Moreover, under favourablepragmaticcircumstances,
the subjectcanbe omitted while still preservingspecific reference»4; si ve-
danole frasiqui sotto in (lO):

(10)
a. No kerzoa la mandigaresapastasospitzinnos.

iett. Non voglio a mangiarla La pasta i ragazzi.
(j.c. Non voglio che i i’agazzi (la) mangino 1-a pasta,)

b. Giuannisi ch’est ‘essiukeneIi daresupermissusubabbu.
¡att. (i. se né uscito scott dargli u pci”rnesso it padre.
(i,e. G, é uscito senza che ji padre gíi dessc ji permesso.)

c. lssucreiatde ‘nc’essi andaudeu.
[cli, egil credeva di esserci andato jo.
(le. egti crerieva che ci fossi andalo jo.)

d. no kerzoa intrare.
ctt, 1100 voglio a entt’ate.

(j.c. non voglio che si entrO.
e. l’appo isticchiu pro no J’agattare.

Iett. liío nascosto pCI’ tion troyano.
(ja. ¡¡so nascosto perché non lo si trovi.)

f ~ kerzo a sospitzinnosla mandigaresapasta.
g. *lssu creiatdedeu ‘ncessiandau.

In casi del genere,come dunqueben si vede,linfinito puéavereun
soggettonominaleespressolessica[mente(cfr. lOa-e) e al casonominativo
(comechiaramenterisultain (lOe)), oppureun soggettonon espresso,ma
aventeunachiarae recuperabilereferenzache édiversada un qualunque

“ Cfi’. iones, M A.. Sa,’dinicuí Aynrav, cii,, p. 268.
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elementodi contmilo chesiapresentenella principalereggente(cfr. lOd-e);
ji soggettodellinfinito nonpuémal precedereII verbo (cfr. l’agrammati-
calitádi (lOf-g)). Cié ponecertamenteun problema,benchiaroancheal Jo-
nes, ji qualeafferma: «theob]igatorypro-dropeffecxswhich we haveas-
sociatedwith inflected infinitives can occur even when no agreement
featuresareovertly present.A possiblesolutionteihisproblemwould beto
postulatet¿hattheseconstructionscontainabstractagreementfeatureswhich
haveno phoneticrealisationbut which havethe saniesyntacticpropertiesas
the overt affixesin constructionswith inflectedinfinitives.»15 Cli «inflected
infinitives» di cui paríaji Jonessonoquelieforme che, in Logudorese-Nuo-
rese,derivanoetimologicamenteda] congiuntivoimperfettodel latino cias-
síco, machepossonocomportarsicomedel ven e propri inflniti flessi per-
sonali (simili allinfinito personaledel portoghese’>:cosi é, nelle frasi
riportate qul sottoin (11), che riprendiamo,insiemecon le rispettiveIra-
duzioni in inglese,dallo stessostudiodel iones,alíe pagine278 (1 iat),
279(1lc) e280(1 íd) <nostrala sottoiineaturae¡ controesempicl le-f)J:

(11)
a. Juannenosat natuacoláremus

.

‘John toid os lo cal] by,’
b. Keljo cantareunacanthoneprimadesink’andarene.

‘1 want lo sing a song before (hay ¡cave.’
c. Devoaccabarecustutravalluprimade ghiraretsumere.

‘1 tnust finish Ibis job befote ILe boss returos.
d. No credode esseretghiratuJuanne.

ido noí think that John has returned,’
e. *Devo accabarecustu travaliuprimadc su mereghiraret

.

f *No credode Juanneesseretghiratu.

Noncé quilo spazioper riprenderee commentai-ele osservazionidel
Ionesa propositodegli infiniti personaliin Sardo,e rimandiamopertanto
alíepaginedeIl’autoremedesimo;ma vaosservato- cd éper primo ¡1 iones
afario - che in Canípidanese,dove ¡1011 sotíopresentígil infiniti personaN,
st possonoavereugualníenteproposizíoniinirnitive non-personaLconsog-
gettoespresso(o recuperabile)‘non controllato’, ossiafrasi strutturalmen-
te del tutio analoghea quelle qul sopra in (10). A propositodi queste,
KM. ionesaffermache s<unintlecíedinfinitives in Campidanesecanma-
nifest íhe propendesof intiectedinfinitives.» lb

Cfi’, lvi, p. 281.
¡vi, p. 282.
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Comeevidentedagli esempi in (10) e in (11), il soggettopuéstare
soLo in fine di frasee nonpuéesseremal preverbale(si vedaI’agrammati-
calitádi (lOf-g) e di (1 le-fl): potremmoallorapensare,a tal riguardo,che le
operazionidi movimentoconcernanosoltantoil verbodella subordinatain-
finitiva e ji suooggetto,mentrene restaescluso11 soggetto.11 verbo,dalia
sua sedestrutturale,risalirebbealía testa Acr-O, e di qui alía posizione
Fiess[-finito] (mancaovviamente,essendoil verbo di modo infinito, la
[estaAcr-S); loggettosi spostainvece in SpecAcr-O.

Nellaposizionedi Acr-O il verbo assumecomunquei tratti di accordo
conl’oggetto (comesi vedein (lOa), dove u clitico anticipatorerimarcatale
accordo).5 resterebbeinveceal suoposto,nonessendociunaposizionedi
accordochepossariceverlo,essendo,appunto,II verbodi modo infinito; O
riceve il casoaccusativodalIa testaAcr-O; 5 riceve il casonominativo
(comeevidentein (lOc): deu= ‘io’, pronomela pers.,sing.,nominativo)di-
rettamentedaliatestaV, primacheessasi muovanella[estaAcr-O. Tutto
questorendecontodel perchési puéavereun soggettodotatodi casono-
minativo (anche)iii unaproposizioneinfinitiva.

Pié delicataapparelaquestionedelle frasi subordinateconmodi ver-
bali del tipo di quelli in (II), ossiaconimperfettocongiuntivochesi com-
port-ada infinito personale.Comenoto, e comerilevatodal Jones~ le su-
bordinatecon tale modo verbale possonoessereintrodotte 1) da una
congiunzionechenormalmenteintroducesubordinateconverbodi modo fi-
nito (e.g. ¡ci, si, mancan):p. es.,Non credio ¡ci Juanneésseret¡no/-ce =

‘Non credevocheJ. fossequi’; si Gavini áeretiskitucussu,no sinkefitan-
datu= ‘se G. avessesaputocié, non sene sarebbeandato’;Mancan suhab-
bu hi /‘áeí-etproibitu,Maria estandataa subol/u = ‘Benchéil padreglie-
lo avesseproibito, M. éandataa baIlare’ (gli esempiappenariportati sono
tratti daiones11993]ap. 279; questitipi costruttvi sonocomunquesoggetti
adelle restrizionichenon si possonoesaminarequl); oppure2) possonoes-
sere¡ntrodotteda unapreposizione,chefunge da complementatore,come
quelleche in genereintroduconounainfinitiva non personale(e.g.a, de): p.
es.,No credode esseretghiratuJuanne= ‘Non credocheJ. sia [ornato’. e
cosi tune le frasi di (II). Nel primo caso la proposizionesi comporta
comeunanormalesubordinatadi modo finito, epuéavereu soggettopre-
verbale,comemostranogli esempiqui sopra.Nel secondocasoII soggetto
pué esseresolo postverbale,comegEa detto e comeevidenteda (II). Si
dovrebbeahorapensare,per frasi a infinito personaleesemplificatein (II),

¿vi, pZ?S e scgg.
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che i movimentisintanici sianoquei]i cheabbiamogiá ipotizzatoper le pro-
posizioni infinitive non personalicomequelleesemplificatein (10); la dif-
ferenzastarebbenel fatto che u verbo assume1 tratti di accordo,mentre u
soggettocontinuaa rimanereferino in SpecVsenzamuoversiin SpecAcr-
5, cheé appuntoassente.Questotipo di proposizionia ‘infinito personale’
si collocanoa metástradadunquefra leproposizionisubordinatedi modo
finito c le infinitive veree proprie,per le seguentiragioni: 1) u verboé cer-
[amentefíesso,ma, secondoiliones, solo riguardoall’accordopersonaJee
nona quello temporale,II chefa supporrealío síudiosoche i tratti d’accor-
do sonoattribuiti al verbosottoil nodo VP e non sotto II nodo Fless.L’at-
tribuzioneal verbodei tratti d’accordoavverrebbeprimadeIl’assegnazione
del casonominativo al soggetto 2 2) II soggettoé, e puéesseresolo post-
verbale,proprio perché,non essendociuna [estaAcr-S. u soggettonon
puéche rimanerein posizionedi SpecV.allinternodella proiezionemas-
simaV”.

Secondoil Jones,lo abbiamovisto, le costruzionicon infinito imperso-
nalesi spiegherebberopostulandoche in esscsianopresentidei tratti astratti
di accordosenzarcaiizzazionefonetica,maaventi le stessecaratteristiche
sintattichedci tratti appostiaii’infinito flessopersonalelO Le forme logu-
doresi-nuoresidi infinito non flessocome quello presentenelle frasi in
(10) sarcbberoinsommadelle forme ridottedi infinito flessocomequelle
presentinelle frasi in (11)20. Restaperé,edancheperiliones, lo scogliodel
Campidanese,u quale,sé detto,non possiede,almenosincronicamente,
foríne di infinito fiesso,(né un imperfeitocongiuntivoin -ere, -cí-es,-eret,
ccc.: l’imperfetto congiuntivocampidaneseha forme del tipo -ess¡, -ess¡s,-
essit, ecc.): dunqueil Campidanesenon costruiscefrasi come quelle in
(II), tuentrepué certamentecostruirefrasi a infinito non flesso come
quelle in (10), cioé consoggettonon controliatopostverhalee di casono-
minativo.Iliones si Imita aosservareche«uninflectedinfinitives in Canv
pidanesecan manifestthe propertiesof inflected int’initives eventhough
thereareno overtlly inflected infinitive forms froni which [beycan be de-
rived synchronicaliy.»~‘

In realtá,aparernostro,si potrebbeammettereche,dala la strutturain
(4) epartendoda essa,u casonominativosia asscgnato- sia in frasi di tipo

lvi, p.
28l.

cli’. ¿vi, pp,28 ¡-282,
cfi’ lvi p 282.
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(10) chein frasi di tipo (II) - al soggettodirettamentedalIatestay enon
dai tratti di accordopersonale;e che u soggettosia posto sotto u nodo
SpecV: la suaposizionepostverbale,in fine di frase,deriverebbeallora dal-
lo spostamentodi O in SpecAcr-O.e dallo spostamentodi V che guada-
gna la testaAcr-O prima,e successivamenteil nodo FlessL-finitol. Le frasi
logudoresi-nuoresia infinito personale,comequelleesemplificatein (II),
potrebberospiegarsisupponendoche in tau dialetti la [estaFiess[-finito]
posseggaanchei tratti aggiuntivi di accordopersonale,ma non i tratti tem-
porali: cié che,dataI’assenzadi un nodo SpecFless[-finitoj, imponea 5 la
posizionepostverbale.

La sintassidel Sardodimostradunqueunarilevataplasticitánella co-
struzionedeiiefrasi: la diversaposizionede] soggetto(in SpecAcr-Sconmo-
vimentodi risalitada SpecV,oppure u suopermanerein quest’ultimapo-
stzbone);la sottiledifferenzafra soggettodislocatoe soggettopostverbale,
cosicomeanchequellafra oggettodiretto (O) (ed anche,s’é visto, oggetto
indiretto (1), o determinazioniavverbiali (X)) anticipato(/i)e non anticipa-
to(/i) dal clitico; e inline, in casoanticipazionetramiteclitico di 0, o 1, o
la differenzanon sempreperspicuafra 0, o 1, o X disiocatio non dislocati.

La differenza che separaunacostruzioneSVO, derivantedal movi-
mentodel soggettoda SpecV in SpecAcr-S,da unacostruzioneVOS, in cui
u soggettopermanein SpecV,piú che un valore pragmatico,ha un valore
semantico-sintattico:essoconsistenel distinguereuna frasein cui é pro-
minentelagentedell’azionepiit che[‘azione medesima,da unafrasemar-
catadalianon prominenzadel soggetto.Si vedanole duefrasi in (12),- fra-
si daiJo stessocontenuto,nozionale,ma con diversacollocazionedel
soggetto- comele seguenti:

(12)
a. anti sciusciausumuru í5 maistrusu.

hanno abhattuto it muto i mttraíori.
b. is majstru,suanti sciusciausu muru.

muratori hanno buflato gié it mui’o.

Questeduefrasi differiscono nel significato sintattico complessxvomn
quantola prima, (12a),mettelaccentosullazionemarginalizzandol’agente
e dandoquasi leffettodi unacostruzionepassiva(costruzionequest’ultima
del restoassaipoco usatain Sardo);la seconda,(12b),mettein primo pia-
no lagente,liniziatore, la causadellazione;postoche entramberispon-
danoa unaimplicita domandacome‘cosé/perchéc’é statotutto quelfra-
casso?’,(12a)puéparafrasarsicosi: ‘(a causadel)l’abbattimentodel muro
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dapartedei muratori’; (12b) invecesignificherebbe:‘(a causade)i muratori
chehannoabbattutoil muro. La differenz-atalvolta puéesseresottile; auna
domanda(implicita) quale:‘perchéé triste quellaragazza?’puérisponder-
sE

(13)
a. nondhadonausupermissude -~mdai a sa festasubabbu.

non le ha dato it pemwsso di andare alta festa ji padre.
b. subabbunon dh’adonausupermissude andaia safesta.

it padi’e non ¡e ha dato u pemwsso ni andare alio lesta.

la risposta(13a)porrebbelaccentosuJ rifiuto del permesso- edha quasiun
valore passivo: ‘non le é statodato II permesso(dal padre)’; la (J3b)evi-
denzierebbeinvecela severitádel padrechenonvuole permettere.
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